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VITA. 

DI 

GIUSEPPE GIUSTI 

AVVERTENZA 

Quanto si narra in questo scritto men pro- 
vato da documenti autentici, cioe lettere, 
prose, poesie, commenti ec. Ove poi i docu¬ 
menti mancavano, ho ricorso alia testimo- 
nianza di persone conosciute cd oneste, to 
quali essendo tutiora viventi, possono veni¬ 
re interrogate da chiunque vogliasincerarsi. 

Ai tempi die corrono, la storia, salvo nu¬ 
merate eccezioni, non si scrive per narrare 
it vero quando e accenato, ma per dare ad 
intend ere il /also quando fa cornodo. Venti 
cinni sono era di moda il romanzo storico, 
oggi e in gran voga la storia romanzesca: 
chi dunque legge non per perdere il tempo 
ma per sapere la veritd, gradird, spero, le 
citazioni di cui ho corredato il mio scritto. 
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VITA DI GIUSEPPE GIUSTI 

CAPITOLO PRIMO 

NATALI, parenti. 

Non lungi dalla via maestra die congiun- 
ge Pescia a Pistoia trovasi un villaggio det- 
to Monsumraano, di antica origine a quel 
che sembra, essendo stato , come le voci 
tnons sumnio manium accennano,dedicato a 
Piutone; cosi aimeno pretende il Proposto 
Gori (l) che ha raccolto quanto si sa o si 
crede sapere su tale argomento. Fatto sta 
che in questo paesetto, la mattina del di 13 
maggio 1809 tra I’undici e mezzogiorno, na- 
cque Giuseppe Giusti dal Cav. Domenico e 
dalla signora Ester Chiti. Sembra che l’in- 
gegno avesse da molti anni preso domicilio 
nella sua famiglia: il suo avo paterno fu a- 
mico e Ministr© di Pietro Leopoldo, e seco 
lavoro in quel Codice che servir dovea di 
modello a tutte le nazioni civili ; suo zio 

(1) Vedi Dizionario Geograjico Fisico Sto- 
vico del Repetti, vol. Ill, P&&* 259. 
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« vedermi camminare da me. In seguito ve- 
« dremo che le cadute mi hanno sempre 
« messo giudizio, e non mi son messo in 
« via prima di sentirmi bene in gambe. 

« Le prime cose che m’insegno mio pa¬ 
ce dre furono le note della musica e il canto 
« del Conte Ugolino. Paiono cose trovate, 
« ma e un fatto che ho avuta sempre pas- 
« sione al canto, passione ai versi, e piu 
« che passione a Dante. Mio padre, che a- 
« vrebbe voluto far di me un Avvocato, un 
cc Vicario, un Auditore, insornma un arnese 
« simile , quando sapeva che io invece di 
« stillarmi sul Codice , almanaccava con 
« Dante, dopo aver brontolato un pezzo con 
« me e cogli altri finiva per dire: Gia la col- 
« pa 6 mia. 

« La mia infanzia passo dal piu al meno 
« come passa l’infanzia di tutti. Portavo il 
« cercine, andavo dalla maestra, imparavo 
« la santacroce, mi legavano alia seggiola 
« per castigarmi della disgrazia di apparte- 
« nere alia famiglia dei semoventi, e via di¬ 
et scorrendo. 

« Fra le mille cose delle quali vo obbli- 
« gato a mio padre, vi e anche quella di a- 
« ver badato sempre che le serve non mi di- 
«. vertissero coi soliti racconti di fate e di 
« paure che fanno tanto pro al coraggio co- 
« me se ce ne avanzasse.Voleva anzi che gl¬ 
ee rassi al buio, che mi lasciassero montare 
« su per le seggiole e su per i tavolini, sen- 
ee za quelle solite ammonizioni dettate dal 1 o 
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ce spavenlo e che fanno sempre 1’effetto di 
« farvi andare per terra davvero.Voleva che 
« non fossi un vigliacco, ed io l’ho servito 
« anche troppo rompendomi la testa, cinci- 
« schiandomi le roani, cadendo senza pian- 
« gere, montando su per i rnuri e su per i 
« tetti come una lucertola e come un uccel- 
« Io. Una volta correndo su per un muro 
« caddi dall’altezza di dodici o quattordici 
« braccia nell’orto di un nostro vicino. For¬ 
ce tuna che trovai sotto una massa di conci- 
« me che mi riceve, anzi mi seppelli nelle 
« sue soavissime braccia. Come non fosse 
« stato nulla, mi rialzai, e tutto impastato 
« com’ero, invece di chiamar gente che mi 
« aprissc e mi facesse uscir fuori per l’u- 
« scio di casa, mi messi a arrampicarmi per 
« lo stesso muro e tentare la scalata. Tem- 
« pestai un’ora senza concluder nuU'altro 
« che di spellarmi le mani, quando una ser- 
« va che senti nell’orto un certo arramaccio 
« s’affaccio alia flnestra , mi riconobbe, e 
« grido: O che ci fa costaggiu lei? Io rosso 
(c come un gambero, e sudicio come un cer- 
(( to animale, risposi: Eh nulla: sono casca- 
« to dal muro, e ora rimonto; non dite nien- 
« te a nessuno. Ma quella corse giu, e mi 
« strascico in casa. I padroni vedendomi in 
« quell’arnese cosi scalmanato, cosi arruf- 
« fato, mi persuasero a spogliarmi, a lavar- 
« mi e a entrare un pochino nel letto tanto 
« per ripulirmi e mettermi al sole i panni. 
« Perch6 aspettassi e stessi fermo, mi det- 
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« tero dei dolci e mi si messero tutti d’in- 
« terno al letto, facendomi raccontare co- 
« m’era andata. Come facessi il racconto 
« non lo so, ma mi rammento come fosse 
« ora che si buttavano via dalle risa. Quan- 
« do mi ebbero strigliato e rimesso tutto a 
« nuovo mi fecero riaccomphgnare a casa 
« dalla serva. Nell’atto di picchiare mi fru- 
« gai in tasca e cercai un pezzo, un coso di 
« due soldi che sapevo d’averci: lo tirai fuo- 
« ri, e mettendolo in mano alia serva con 
« una certa imponenza frettolosa le dissi: 
« Non t'hai a far vedere; tieni e vai. Arri- 
« vato davanti mia madre, siccorne oramai 
« la cosa era andata bene, non potei reg- 
« gere alia smania di raccontarle tutto. Un 
« po’ mi gridava, un po’ si spaventava, un 
iipo’voleva correre a ringraziare i vicini 
« che m’avevano soccorso; ma quando le 
« dissi proprio sul serio: Non importa che 
« tu ci vada perche ho dati due soldi alia 
« serva; — non si pole reggere e dette in 
ft uno scoppio di risa. Un’altra volta nel fare 
« all’altalena rimasi infilato a un garicio 
« per una coscia, e mi feci uno strappo di 
« un sesto di braccio. Non piansi,non ha¬ 
ft tai: ma siccorne sentivo il caldo della fe- 
« rita, corsi nell’orto, e colta una gran fo¬ 
il glia di cavolo mi ce la legai sopra, cre- 
« dendo che quel fresco fosse un rimedio 
« sicuro. Grazie ai miei umori sanissimi, 
« lo sdrucio si richiuse da se; ma io se¬ 
ll guitavo la cura del cavolo colla hducia 
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« con che un amrnalato di febbrc lerzana 
« seguiterebbe quella del chinino. II latto 
« sta che nessuno se n’era accorto, ma una 
« mattina la donna nel rifarmi la cuccia , 
« trovo la foglia miracolosa che, al vedere, 
« nella notte mi s’era sciolta, ed io m’era 
« levato senza'pensarci. Quello che si pe- 
« scassero tutti in casa io non ve lo sto a 
((dire; ma per quanto mi tempestassero 
« d’intorno, non ci fu verso di levarne un 
« numero, e la foglia del cavolo rimase un 
« mistero per gli altri, comera stata un ve- 
« ro nepente per me. 

« Una terza volta (e questa la scontai) m.o 
« padre aveva i muratori in casa, ed io gio- 
« cavo alia palla sulla piazzetta davanti. La 
« palla ando sul tetto e mi rimase nel ca- 
« nale. Io corro su, mi fo mettere sul tetto 
« da un manovale, vo sullo scrimolo , mi 
« sdraio giu e comincio a raspare per il 
« canale. Dalla finestra dirimpetto una don- 
« na comincio a sbraitare come una dispe- 
« rata: Scenda, scenda per carita ! Correte, 
« pigliatelo, si precipita;-—ed io li duro co- 
« me un masso. Corse la voce per casa li¬ 
ce no a mio padre, che quando lo seppe proi- 
« bi di far chiasso, venne sul tetto da se, e 
« senza gridare mi disse: Oh ! fai a modo e 
« vieni qua.—Io mi rialzai e andai da lui 
« tutto allegro con la palla in mano. Quan- 
« do m’ebbe nelle mani, muto registro ed 
« ebbe un sacco di ragioni; ma in verita a 
« me mi pareva d’aver fatto la cosa piu na- 
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« turale del mondo. Mando via su due piedi 
« l’uomo che m’ aveva aiutato a salire, e 
« messe me a dozzina da un prete della Co* 
« mune. Ora incomincian le dolenti note. 

« Questo prete in fondo era un buonissi* 
« m’ uomo, istruito per quello che fa la piaz* 
« za, e sopratutto un uomo di mondo. Era 
« stato istitutore a Genova e a Vienna per 
« quaitordici anni , e se avesse attaccato 
« qualcosa di suo ai suoi allievi non lo so, 
« raa a lui qualcosa di certo gli s’era attacca- 
« to. Era poi impetuoso, collerico, di meto- 
« do tedesco perfettamente. Fui dato a lui 
« per essere custodito e istruito : egli inve 
« ce mi prese a domare ; raa gli ho perdo- 
« nato e non me ne rammento mai senza 
« sospirarlo. Avevo sett’anni e a mala pena 
« sapevo leggiucchiare e rabescare il mio 
« nome; stetti cinque anni con lui, e ne 
« riportai parecchie nerbate e una per- 
« fetta conoscenza dell’ ortografia, nessuna 
« ombra del latino insegnato per tutti i cin- 
« que anni; pochi barlumi di storia non in- 
o segnata, epoi svogliatezza, stizza , noia, 
« persuasione interna di non esser buono a 
« nulla. II prete aveva mold libri, edio tira- 
« vo a scartabellare per vedere i ritratti 
« e le vignette; e leggevo poco o nulla. 
« Fra i libri letti a conto mio , e bisogna* 
« va che mi piacessero davvero , perche 
« avevo tutt’ altra voglia , mi ricordo di 
« un certo racc.onto sulla presa di Geru- 
« salemme che avr6 riletto sessanta volte, 
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« e mi rammento del Plutarco della Gio- 
« ve title. Di tutte le Vile mi facevano gola 
« quelle dei Pittori, dei Poeti, e dci Guerrie- 
« ri. Questo prete aveva l’abitudine di pas- 
« seggiar molto, e si strascicava dietro me 
« per delle raiglia, cosa che mi tediava e mi 
« stancava moltissimo.In seguito sono stato 
« e sono un gran camminatore ed un amato- 
« re appassionato delle passeggiate solila- 
ft rie, specialmente su per i monti,e di certo 
« questa passione la debbo al mio maestro. 
(( Aveva anche l’abitudine di dormire nell’e- 
« state dopo pranzo, e siccome non si fidava 
« di me, e non aveva a chi consegnarmi, mi 
« teneva chiuso al buio nella stanza ove era 
« solito di tare la siesta. I ragazzi non dor- 
« mono, ed io li condannato in chiusa come 
« filunguelli, non avevo altra consolazione 
« che almanaccare colla testa, e di farmi 
« dei castelletti come puo farseli un ragaz- 
« zo. Questa smania di fantasticare che ho 
« sempre avuta e che portero meco nella 
« fossa, e nata certamente di li... 

« Questo prete le sere che non rimaneva 
« in casa soleva passarle da altri preti. coi 
« quali si metteva a brontolare l’Ufflzio. Io 
« per la disperazione chiappavo un libro pur 
« che si fosse in quelle librerie sorelle della 
« famosa di fra Cocuzza, e leggevo sbadi- 
« gliando e piangendo. Fra gli altri libri che 
« mi capitarono tra mano, mi piaceva quel- 
« lo delle Vile dei Santi; specialmente sesi 
« trattava di Martiri.... Quando poi il buon 
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« uomo non esciva fuori, perche non m’ari- 
« noiassi in casa mi faceva dir Y Uffizio con 
« lui, cosa tanto dilettosa per me che e un 
« miracolo se in seguito non ho rinnegato 
« la fede per la memoria di quel tormento 
« d’ allora. 

« Bisogna notare che quest’ uomo aveva 
« il solito modo d’ incoraggiare agli studi di 
« tutti i cosi detti maestri, cioe di metterci 
a addosso un gran terrore sulle difficolta , 
« sulle fatiche, sul tempo che vuole per im- 
« parar qualche cosa, e di cominciare a dir - 
a ci che non eravamo buoni a nulla, e che 
c( sarebbe un miracolo di Dio se fossimo 
« riusciti ad azzeccare 1’ alfabeto. Che dire¬ 
ct ste ora d’ un Generate che spiegando i 
« suoi battaglioni sopra i nemici, iacesse 
« questa bella allocuzione : Voi siete una 
« iitta di poltroni, i nemici sono un branco 
«d'eroi. Cascherete morti di certo, ma a- 
« vanti, canaglia, io vi conduco alia gloria! 

« Cosi greggio e scoraggito sul conto mio, 
« fui trasportato a Firenze. II mio prete Chi- 
<( rone, nel dividersi da me, pianse. Se vo¬ 
ce lessi dire lo stupore che mi prese a quel 
cc pianto, non avrei parole che mi valessero. 
« Uno che m’aveva bastonato, contrariato, 
« martirizzato sempre, piangere sul punto 
« di lasciarmi ? A questa domanda che mi 
« brontolava dentro non trovavo risposta ; 
« ma in seguito ho veduto e inciampat.o 
cc parecchi che accarezzano colli sgraffi, 
a che intendono a tormentarvi per vostro 
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« bone, che secondo il dettato del volgo fan* 
« no come il coccodrillo, che ammazza l’uo- 
« mo e poi lo piange. Perdoniamogli colie 
« parole di Cristo: Padre, fai con loro come 
« se non fossero , non sanno quello che 
« fanno. 

« Fui messo a educare da Attilio Zucca- 
« gni. Se non avessi trovato altro tra i suoi 
« colleghi, che quel caro uomo di Andrea 
« Francioni,/lovrei benedire in eterno il mo- 
« mento che fui dato a quell’ uomo. Drea 
« Francioni non ebbe tempo di finire 1 opera 
« sua, ma fu il primo ed e stato 1’ unic > che 
« m’ abbia messo nel cuore il bisogno e ra¬ 
ft more agli studi. Oh meglio assai che im- 
« bottire la testa di latini, di storiucce e di 
« favole ! Fate amare lo studio anco senza 
« insegnar nulla, questo e il busilli. A que- 
« st’ uomo debbo tutto quello che sono, deb- 
« bo tutte le consolazioni che ho tratte da¬ 
ft gli studi quando ero giovinetto , che mi 
« stanno d’intorno ora nella gioventu p;u 
« matura, e che circonderanno di gioia sen- 
« za tedio e senza rimorso 1’ eta delle grin- 
« ze , dei capelli bianchi e della paralisi. 
« L’ho detto a lui, l’ho detto a tutti, lo lascio 
« qui per ricordo, Drea Francioni e il mio 
« primo amico, il mio benefattore , l’unico 
« di tanti che il mi sia stato Padre-Maestro, 
« ma Maestro e Padre. Dacche ho avuto e 
« mente e cuore per apprezzarlo , mi sono 
« studiato e mi studio d’onorarlo, e faro in 
« modo di riportare a lui come al mio fonte 

Giusti EpUt.—Vol. I. 2 
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« il meglio che mi verra fatto tra i lavori 
« dell’ ingegno. Sento che quando io mi spo¬ 
rt giiassi per rivestir lui , non avrei fatto 
« nulla che mi sdebitasse dall’obbligo che 
« gli professo. Nella sua scuola non si sen- 
« tivano urli ne strepiti, non carnificine ne 
« invidie, non quella guerra continua e ver- 
« gognosissima tra la rabbia del maestro e 
a l’umiliazione stizzosa dello scolare; ma 
« riprensioni amorevoli, emulazione senza 
« puntiglio, perfetta armonia tra la fronte 
« serene, ferma e pacata di quell’iiomo dab- 
a bene, e la docilita e Y attenzione sponta- 
« nea e pronta di tutti noi. Lo studio era di¬ 
et ventato un divertimento ; perfino quello 
« della lingua latina, col quale fino a quel 
« punto eravamo il diavolo e la croce. Dia- 
« ci mesi stetti con lui, ma mi bastarono per 
« sempre, perchd tutto sta nel prendere I’an- 
« dare. 

« Debbo rammentare anche 1’ abate Lo¬ 
tt renzo Tarli (1) che era destinato a condur- 
« ci fuori. Questo giovine buono e istruito, 
« invece di condurci a oziare inutilraente, 
« ci portava perle chiese e per le gallerie, 
« per tutti i luoghi degni d’ osservazione, e 
« ci faceva notare , senza darsi 1’ aria del 
« pedagogo, le mille bellezze delle quali 6 
« seminata la bellissima Firenze. In segui- 
« to ho letto e Osservatori e Storie e Guide 
« da pigliarne un’indigestione, ma il vero 

(1) Vedi lettera n. 37: 
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« pro che mi fecero quelle corse fatte alia 
« buona, non me l’hanno fatto gli studi fatti 
« sul serio.Quanto ci vuol poco ad arricchii- 
« re una mente, ricca di tutti i vergini teso- 
« ri di quell’ eta ben disposta e mansueta ! 
« Perche c’inchiodate sopra una panca eon 
« un libraccio davanti? Portateci a girando- 
« lare e a leggere il gran libro delle cose.» 

CAPITOLO TERZO 

COLLEGI 

Compievano appenadieci mesi che il Gin- 
sti trovavasi in si buone mani, allorche l'l- 
stituto Zuccagni diagraziatamente fu chiuso, 
ed egli venne inviato al Liceo Forteguerri 
di Pistoia, ove gia era stato educato Filippo 
Pananti, e ove rimase un anno circa. Ma 
suo padre avendo ottenuto un posto di gra- 
zia in quello di Lucca nel quale io mi trova- 
va da qualche tempo, fu cola trasferito. Non 
so perche, prima che arrivasse, corse voce 
che egli era molto innanzi negli studi di let- 
teratura. Io che mi stimava piu sapiente di 
lui, perche ero in una classe piu alta (logi- 
ca da Collegio), volli, appena arrivato, sot- 
toporlo ad un esame per conoscere se me- 
ritava questa sua rinomanza; gli prestai 
dunque un Canzoniere petrarchesco , libro 
allora uscito in luce, e qualche giorno dopo 
gliene chiesi il suo giudizio. Rispose che 
non gli piaceva, ed aveva ragione, perche 
quel libro 6 gia morto e sepolto. Non mi 
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rtcordo che cosa io ne pensassi, ma ho 
una gran paura che mi piacesse moltis- 
simo. 

« Per dare un’idea della buona disciplina 
« (seguita il Giusti) che regna nei Collegi, 
« raccontero due bagattelle quaeque ipse mi- 
« serrima nidi, et quorum pars magna fui. 

« Nel carnevale recitavamo delle comme- 
« die, e ognuno doveva provvedersi del ve- 
« stiario che richiedeva la sua parte. Una 
« parrucca di stoppa era rimasta ciondolo- 
« ni per le nostre stanze, strumento di bur- 
« le e di grandi risate. Dal giorno delle ce- 
« neri fino all'ultima domenica di quaresi- 
« ma era continuaraente saltata in capo a 
« questo e a quello, ma sempre tra noi, 
« compreso il cameriere. II Prefetto aveva 
« concepito un odio grandissimo contro 
« questa povera parrucca, come quella che 
« continuava il carnevale al di la del lu- 
« nario. Il buon uomo la sera, nelle ore 
« dello studio, aveva il vizio di dormire; e, 
« per intendersi , la stanza destinata alio 
« studio era vicina a quella del lavamano. 
« La penultima sera di quaresima la par- 
« rucca non si sa come salto sulla zucca 
« al Prefetto addormentato, poi prese fuoco 
» non si sa come. Io che venivo dal la stan- 
« za del lavamano, visto questo spettacolo, 
« chiappai un brocchetto e spensi il Prefet- 
« to. Io non ho colori per dipingerlo sve- 
« gliato. Uno stoppaccio , un can barbone 
« che csce dall’acqua, sono immagini trop* 
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« po smorte. 11 fatto sta che la prese con 
« me, e a suon di spinte mi porto al co- 
« spetto del Superiore col corpo del delitto 
« in mano,col brocchetto. II Superiore, che 
« era un buon diavolaccio, viste le figure 
« e udite le prime parole di quell’Iliade, 
« comincio a spurgarsi e mordere il fazzo- 
« letto, e poi a riprese come chi parla fra 
« la tosse, e piu con gli atti che con le pa- 
« role, m'impose di lasciar 11 il brocchetto 
« e d'andarmene. Tomato in camerata fui 
« salutato dagli applausi universali e quasi 
« portato in palma di mano; io che aveva 
« inteso di fare un’opera buona, ricusai co- 
« me.... (i) gli onori del trionfo, ma finii 
« per essere gastigato a pane e acqua, ga- 
« stigo dettato piu da uno spirito lucrativo 
« che dalla ragione. Il primo giorno masti- 
« cando quel po’ di pane diceva : Dunque 
« era meglio lasciarlo bruciare—.... ma in 
« quel punto comparve il cameriere con un 
« tovagliolo pieno di roba e mi disse: Que- 
« sta gliela mauda il Rettore , ma purche 
« non dica nulla: —Allora capii che avevo 
« fatto bene a spegnere il Prefetto.... » 

Il sistema d’educare e d’istruire in quei 
tempi era barbaro: s’insegnava a leggere 
coll’Abbecedario da una mano e il nerbo 
dall’altra; s’ insegnava il latino col Limcn 
grarnmaticae, cioe con un libro scritto in 
quella stessa lingua che si tratlava d’inse- 

(1) Qui l’aulografo ha una piccola lacuna, 
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gnare; la poesia col Frugeni; la prosa col 
Roberti; la morale colla seconda Egloga di 
Virgilio; la gentilezza con certi Prefetti ru- 
bati alia vanga e all’aratro. Non fara dunque 
meraviglia se in principio egli si facesse 
notare piu per le rnonellerie che per gli 
esametri ; ma avendo poi stretta amicizia 
coll’alunno Giacomo Baratta, (1) comincio 
seco a studiar con piacere , che e quanto 
dir con profitto , fincbe nel novembre del 
1826 venne all’Universita di Pisa. 

ft Spiccai la mia carriera poetica a dodici 
« anni col dare ad intendere a un mio mae- 
« stro d’aver fatto io un sonetto che era del 
« Benedetti. II maestro non se labevve, an- 
« zi ne incolleri; ma sebbene il sonetto fos- 
« se stampato , non seppe convincermi di 
« furto colla prova alia mano, e rimanera- 
« mo tutti e due,egli nell’incredulita,io nella 
« bugia.Chi avrebbe pensatoda questo brut- 
« to principio che io in seguito avrei, o bene 
« o male, fatto di mio? Pochi mesi dopo feci 
« di mio davvero certe ottave sulla Torre 
« di Babele, e mi duole amaramente di non 
« averle serbate, e non so quanto pagherei 
« a chi me le ritrovasse; perche se non al- 
« tro dal lato dell’armonia imitativa ho in 
<( testa che dovessero rendere mirabilmen- 
« te la confusione tra quei muratori di Nem- 
« brotte. Una volta assaggiate le Muse, il 
« vizio mi salto addosso, e da’dodici a’quin- 

(1) Vediletteraa Giacomo Baratta n. 117. 
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« dici anni raspai, raspai e raspai, tanto- 
« die alia fine scappai fuori con un sonetto 
« all’Italia rappresentata nei soliti panni del- 
« la solita matrona piangente al solito sulle 
« sue disgrazie meritatissime. In Collegio, 
« sotto certi preti cbe erano piu Chinesi che 
« Italiani, senza sapere se l’ltalia fosse ton- 
« da o quadra, larga o corta, come diavolo 
« mi saltasse in capo quel sonetto al l’ltalia, 
« io non lo so. So che fu trovato bello, e 
« so che fui consigliato a rimpiattarlo, e so 
« che io non credendolo ne tanto bello ne 
« tanto pericoloso lo tenni li senza fame 
« gran caso, fino a che 1’incuria m’aiuto a 
« smarrirlo con altri venti o trenta fratelli 
« che m’erano nati sulla carta avanti e dopo 
« di lui. Uscii di Collegio a mezzo punto 
« cogli studi; anzi, a dirla come sta, io non 
« conoscevo altro che di nome la lingua la- 
« tina, la nostra e la francese, sebbene tra¬ 
ce ducendo dal latino in italiano avessi strap- 
« pato il premio . e nel francese la men- 
« zione onorevole, dalla qual cosa puoi ar- 
« gomentare quanta fosse la debolezza dei 
« miei condiscepoli. Tomato al mio paesuc- 
« cio, (1) trovai che lassu era in uso tuttavia 
« il giuoco dei sonetti colle rime obbligate, 
« e in una di queste gare impancatomi an- 
« ch’io per mero chiasso, riportai la corona 
« a gran maraviglia di tutti, e con gran co- 
« sternazione di due o tre poeti che in quel- 

(1) Montecatini. 
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« l’arena oziosa erano tenuti per Orlandi e 
« Rodomonti (1). Di li a poco un prete, (2) 
« al quale mio Padre aveva affidata la cura 
« di tirarmi a pulimento per l’esame di Pi- 
« sa, mi die a scrivere una canzone per la 
« festa del Croeifisso, ed io gliela spiattellai 
« in due giorni; e stampata che fu mi dis- 
« sero essere la perla di quella raccolta. 
« So che 6 viva tuttavia, ma chi la vedesse 
« ora la direbbe un culo di bicchiere. Di 
« questi e d’altri trionfi poetici che io ebbi 
« da’quindici ai vent’anni, credi a me che 
« io non mi tenni nulla; anzi era convinto, 
« arciconvinto d’essere un buono a nulla, e 
« solamente qui nel fondo delll’anima mi 

(1) Queste battaglie poetiche furono poi 
da lui continuate a Pescia nella quaresima 
delP anno 1830, e avevano luogo sulla piaz¬ 
za del paese. II Giusti accampava nella 
bottega di Lorenzo Marini, i suoi antago¬ 
nist! nel Caffe dirimpetto ; un araldo neu- 
trale portava e riportava le botte e le rispo- 
ste ; varii fautori da una parte o dalPaltra 
sostenevano Pardoredei combattimenti co- 
gli elogi e colie risate che lodano piu de- 
gli elogi. Queste poesie giovanili si conser- 
vano tuttavia e si leggono con interesse, 
vedendosi in queste come il Giusti, lino 
d'allora , arruotavail dente alPeterno mor- 
so che dovea dare un giorno ai birbanti. 

(2) Antonio Angeli , allora Proposto di 
Montecatini. 
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« sentiva una specie di stimolo, un cenno, 
« una promessa dubbia e indeterminate che 
« pareva volesse dire: col tempo, chi sa? » 

CAPiTOLO QUARTO 

PISA. 

Nel 1826 il Giusti venne a studiar Giuri- 
sprudenza in Pisa ove io gia mi trovava col 
la mia famiglia; ma durante il tempo che 
vi si trattenne si puo dire che consumasse 
piu le panche dell’Ussero (1) che quelle 
dell’Universita. Gioc&va molto al biliardo e 
rie scriveva in collaborazione d’altri un trat- 
tato in latino diviso in tanti capitoli, alcuni 
dei quali intitolati de bilia, de frisu, de bi- 
rillis traballantibus scd non cadentibus, de 
r imp alio simplice, de rimi alio cum scazzti- 
ta cc. Una cosa peraltro da notare e che 
quantunque egli fosse uno scapato di pri- 
m'ordine, e stesse volentieri intruppato coi 
piu famosi rompicolli dell’Universita, pure 
aveva un modo di fare, di scherzare, di os- 
servare, che era diverso dal nostro, poiche 
perfino in mezzo alle crapule trovava il ver¬ 
so di ricondurre la conversazione a qualche 
serio argomento. 

Una sera fra le altre passeggiavamo con 
un certo Giulio Bartoli di Santa Maiia a 
Monte, il quale era venuto a passar qual- 

(1) Noto Caffe frequentalo dagli scolari. 
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che giorno in casa del Giusti, e die riguar- 
davamo con reverenza perche piu scapato 
di noi. Essendo ormai tardi, si trattava di 
andarcene a letto, quando il Bartoli propo¬ 
se invece d’andare all’osteria. La proposta 
6 accettata senza discussione, percorriamo 
la strada ballando e cantando : 

Andiamo, araiconi, 
Da Marco Chetoni; (1) 
Dormire e da ghiri, 
Sgobbar da minchioni. 

La la le ra le ra 
La la le ra la. 

Arrivati all’osteria e seduti a tavola, mi 
ricordo benissimo che si apri tra noi una 
discussione religiosa. II Giusti sosteneva 
die unafede era indispensable; il Bartoli 
inclinava a fame senza; io riflettevo e be- 
vevo. Il discorso poi cadde sopra una bel- 
lissima e onesta fanciulla, morta pochi gior- 
in innanzi nel flor dell’eta. 11 Giusti aveva 
fatto in sua lode un sonetto che a nostra 
istanza trascrisse, e che mi displace mol- 
tissimo non aver potuto ritrovare. Mi ricor¬ 
do peraltro che cominciava cosi: 

Vaga angioletta che t’involi ai danni 
Del secol guasto e corri a miglior vita: 

poi continuava lamentando i costumi del 
paese nostro, e sospirando conchiudeva : 

Regnano i sensi e la ragione e morta. 

(1) Oste famoso in que’ tempi. 



— 27 — 
Intanto il vino avea cominciato a lavo- 

rare, e quando uscimmo di la, se il Giusti 
avea la testa seco, il Bartoli era mezzo bril- 
lo, io non raeno di lui: ed essi non volen- 
do che tornassi a casa in quello stato per 
non affliggere mio padre, il quale avrebbe 
poi la mattina dopo afflitto me, mi condus- 
sero a casa con loro. La casa di uno sco- 
lare (gia si sa) si compone di una stanza; e 
il letto puo contenere al pu al piu due per- 
sone. Il Giusti dunque in qualita di padrone 
di casa resto senza letto. Mi ricordo che 
svegliatomi di quando in quando, io lo ve- 
devo tutto imbacuccato nel cappotto, e se- 
duto a tavolino a scrivere; e la mattina es- 
sendo io dolente di essergli stato cagione 
di tanto disturbo, mi rispose, mutando deli- 
calamente discorso, che aveva studiato L’art 
de plairc di Bernard, e che aveva tradotta 
la seguente strofetta di Demoustrier : 

La beaule, d’un front severe 
Ne doit pas toujours s’armer: 
On est fait pour aimer 
Quand on est fait pour plaire. 

Ecco la traduzione : 

Disdice a un volto amabile 
Jl soverchio rigore : 
Tu che I’amor fai nascere 
Devi provar 1’amore. 

Mi ricordo di questi versi perche li copiai 
subito per servirmene colla prima bella let- 
terata che mi potesse capitare. 
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Ho voluto far la storia di quella serata 
perche il lettore possa farsi un’idea del ge- 
nere di vita che si passava a quei giorni; 
ma devo aggiungere cbe il Giusti si penti 
poi del tempo perduto e seppe rimetterlo 
con uno studio indefesso (1). 

Ma gia cominciava a rivelarsi il suo genio 
satirico, e se l’occasione gli si presentava 
non ometteva di esercitarlo. Un prete lo an- 
noia con certe osservazioni scritte da lui 
sull’Ariosto; il Giusti lo serve subito col se- 
guente sonetto: (2) 

Con tutte queste vostre osservazioni 
Sull’Orlando Furioso dell’Ariosto, 
Pregiatissimo mio signor Propcsto, 
Mi cominciate a rompere i cordoni. 

Primieramente le vostre ragioni 
Contengono raolto fumo e poco arrosto: 
E poi vi fate onor del sol d’agosto 
Se gli altri vi ci fan le correzioni 

• . • • * ' ' 

Voi mostrasto a dir vero poco giudizio; 
Cheinvecedi stroppiar quel sommo vate, 
Avreste fatto meglio a dir FUfizio. 

Un giovane ricco gli contrasta non so quale 

(1) Vedi lettera a Gino Capponi n. 15. 
(2) Ho ritenuto a mente questo Sonetto, 

ma non mi d riuscito ricordarmi della pri- 

rpa terzina. 
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amoretto; il Giusti lo fulmina con quesla 
sestina : 

PjU insulso d’un raarcliese fiorentino, 
Piu sguaiato d’un giovin pistoiese, 
Piu ringhioso d’un parroco aretino, 
Piu sballon d’un sensale livornese, 
Piu ladro d’un fattore maremmano 
G piu duro d’un nobile pisano. 

Una certa Lucrezia fa all’amore con quanti 
le capitano; il Giusti le scarica il seguente 
epigramma : 

Quando una bella creatura vede 
Agl’impulsi d’amor Lucrezia cede 
Rara nelPuomo 6 la belta, ma pure, 
Per lei son tutte belle creature. 

Sono ben lungi dal riportare questi versi 
come modello di stile; ma o io m’inganno 
a partito, o gia vi apparisce in germe un 
gran Poeta satirico. 

Cosi scorsero tre anni , finche suo pa¬ 
dre informato de’suoi cattivi portamenti gli 
dichiaro che egli pofeva tornarsene a casa, 
se intendeva di continuare a studiare in 
quel modo; e siccome egli non intendeva 
di cominciare a studiare in un altro, se ne 
ando a Pescia ove la sua famiglia erasi 
stabilita, e li rimase e per tre anni, cioe 
flno al novembre 1832. Torno in quel tem¬ 
po a provarsi nella poesia seria piu per 
obbedire all’uso che all’estro. Difatti fra le 
minute dei versi inediti trovo un compo- 



— 30 — 
nimento ammezzato di questo genere, sul 
quale non sapendo come andare avanti, ha 
scritto stizzosamente: 

A queste buscherate io non riesco. 
Tento allora altra via, e scrisse La Mol- 

la magnetica, che 6 una imitazione del Gua- 
dagnoli, il quale ha sopra ogni altro poeta 
giocoso il genio del doppio senso. Ma il 
Giusti non era uomo da spigolare in un 
campo ove altri a larga mano avea mietu- 
to; sicchtb muto , come vedremo registro, 
e ben fece: che (come diceva Michelangelo) 
« chi va dietro agli altri, mai non gli passa 
« innanzi ». 

In questo tempo erasi anche a Pescia dato 
a praticar male, a giocare, a far debiti; ed 
essendo dal padre , benche ricco , tenuto 
molto corto a quattrini, gli bisogno per pa- 
garli fame dei nuovi, fino al purito da non 
saper come andare avanti. Un giorno, nel 
novembre del 1832, me lo vedo capitare a 
Pisa. 

— Come, tu qui? 
— Torno agli studi. 
— Bravo! e i debiti? 
— Sono stati pagati. 
— Che bella cosa! 
Qui io faccio un salto di gioia, egli ne fa 

un altro; poi prosegue a narrarmi che era 
stato stipulato un patto solenne fra lui e 
suo padre, cioe che egli sarebbe tornato a 
studiare e che non avrebbe fatto piu debiti; 
ma il patto fu esattamente mantenuto alia 
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rovescia, perche in quanto a stucliare non 
se ne parlo neanche, e quanto a debiti ne 
fece dei nuovi; ed io posso asseverarlo col- 
la solennita di un istorico che 6 stato spet- 
tatore ed attore ad un tempo, perche non 
pochi se ne fecero insieme. Scris.se in quel 
tempo La Guigliotiina a Vapore, componi- 
mento del quale si desidererebbe vedere 
piu chiaramente lo scopo, che 6 (1) quello 
di porre in ridicolo i brevetti d’invenzione 
che fuori di Toscana si davano a larga raano 
per le minime inezie. Ci resta pure di quel- 
l’anno un Frammento lepidissimo, in cui 
mette in ridicolo una vecchia galante alia 
quale fanno la corte cinque rimminchioni- 
ti. Uno di questi, per farle una riverenza, fa 
un traballone; uno piange per tenerezza 
con un occhio solo; un altro le offre come 
pegno d’amore un ricciolo della parrucca. 
Un giorno insorge questione fra questi ri- 
vali che fra tutti digrignano tre denti. Si 
voglion battere, si lissa il giorno, ma quel 
giorno tira vento, e la strage e impedita. 

E fra questi Scherzi non voglio omettere 
di rammentare II lamento di Ricotta, com- 
ponimento che egli ha ripudiato, perche 
privo di quello scopo morale e politico che 
dette poi sempre ai suoi scritti, ma che 
tuttavolta persiste a rimanere, se non altro, 
nell’appendice delle sue poesie. Questo Ri¬ 
cotta era un vetturino di Pisa conosciutissi- 
—i ■ CBMOPn 

(1) Vedi lettera a Enrico Mayer, n. 34. 
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mo, il quale tutto ad un tratto scapph fuori 
impresario di Teatro. L’impresa, a delta 
sua, gli rese poco o niente, sebbene gli 
scuolari vi accorressero in folia e applau- 
dissero da disperati. Fu a cagione di questi 
applausi che il Giusti ebbe quella chiamata 
da 11 a polizia che ci frutto il famoso compo- 
nimento la Rassegnazione. Ecco come egli 
narra questo caso al Giordani : 

« .... La chiamata al Commissario al- 
« lude a un fatto accaduto nel 1833, quando 
« ero scuolaretto a Pisa, e quando le loro 

. « eccellenze birresche sentivano un non so 
« che di rivoluzionario anco negli applausi 
« fatti al teatro. Fui chiamato con altri cen- 
« to come turbatore della quiete pubblica, 
« e dopo essere stato minacciato d’arresto 
« e di sfratto se d’allora in poi non mi fossi 
« fatto un dovere di sentire la musica co- 
« me la sente il cuore di un Commissario 
« polizia, mi domandarono se avevo hulla 
« da dire.—Nient’altro, risposi, se non che 
<( io non ero al teatro.—Come non eravate 
« al teatro, se trovo il vostro nome sulla li- 
« sta degli accusati ? Puo essere, replicai, 
« che i birri e le spie mi abbiano tanto nel- 

• « l’anima da vedermi anche dove non so- 
« no.— Qui il Commissario monto sulle fu- 
« rie, ma io stetti duro e citai per prova il 
« Conte Mastiani, dal quale l'omo era spes- 
« so a desinare. A questo nome, al vedere, 
« gli si schierarono davanti i lessi e gli ar- 
« rosti mangiati e da rnangiare, perchh mu- 
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« to tono a un tratto, e mi disse:—Andate, 
« e in ogni modo prendete questa chiamata 
« per un’ammonizione paterna ». 

La Rassegnazione accenna gia ad un can- 
giamento nella maniera di comporre, il qua¬ 
le era occasionato in lui dalla Rivoluzione 
di Modena e delle Romagne, cangiamento 
che era pure avvenuto nei liberali e ne’ gio- 
vani, che son liberali sempre. Si videro 
questi a grado a grado mutar faccia e con- 
tegno: le allegre chiacchiere si volgevano 
in seri ragionamenti; i silenzi pensosi suc- 
cedevano ai silenzi distratti; ai romanzi 
stranieri si sostituivano le patrie istorie; i 
canti del Berchet detronizzavano le novel- 
le del Batacchi. Un giorno in un crocchio 
di giovani leggevasi la Storia della Botta 
dal 1789 al 1814; vari di questi erano seduti 
intorno a una tavola; era d’inverno, e uno 
di essi teneva uno scaldino fra le gambe. 
il Giusti ieggeva con calore e con impeto 
la difesa dei Calabresi. Giunto al luogoove 
presso a poco e detto: assaliti nelle loro 
grotte, ferioano; feriti,ferivano; uccisi, sem- 
brava volesser sempre ferire, si ode uno 
scoppio, si vede sollevarsi un nuvolo di pol- 
vere. Tutti saltano in piedi. Che era stato? 
11 giovane che aveva lo scaldino, nel sen- 
tire i Calabresi ridotti agli estremi, aveva 
cominciato a stringerlo convulsivamente 
fra le ginocchia, e sempre piu stringendo- 
lo nell’udire gli sforzi di quel valor dispe- 
rato, aveva flnito con ischiacciarlo. 

3 
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In quel tempo jl Giusti scrisse il seguen- 

te Coro che cantammo poi tutti insieme , 
palpitando e fremendo : 

Fratelli, sorgete, 
La patria vi chi am a; 
Snudate la lama 
Del libero acciar; 

Susurran vendetta 
Menotti e Borelli; (1) 
Sorgete fratelli, 
La patria a salvar. 

Dell’Itala tromba 
Rintroni Jo squillo, 
S’innalzi un vessillo, 
Si tocchi l’altar. 

Ai forti Bailor, 
Infamia agl’imbelli; 
Sorgete, fratelli, 
La patria a salvar. 

E ai fremiti generosi si accoppiavano le 
opere di cittadina carita; perocche non pas- 
sava emigrato bisognoso che non venisse 
speditamente soccorso; ed era bello veder 
quei poveri giovani cenar talvolta con due 
soldi di pane, per vuotare la loro povera 
borsa nelle roani di chi soffriva per la pa¬ 
tria. Se non che taluno non emigrato, spac- 
ciandosi per vittima per esser come gli al- 

(1) Fatti uccidere da Francesco IV, duca 
di Modena, dopo aver seco loro cospirato 
per diventare re d’ltpLo 
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tri soccorso, molti si dettero a quell’indu- 
stria, e la cosa giunse poi ad un punto che 
dalle gran vittime non si riparava. Mi ri- 
cordo di uno che ci si presento vestito be- 
nissimo, con camicia di tela batista e guanti 
color di burro , dandoci ad intendere che 
stando per essere arrestato a una festa da 
ballo era fuggito vestito in quel modo. Fu 
creduto, e soccorso; il giornodopo era alle 
Stanze e giocava da disperato. Una sera ce 
ne capita un’altro con una lettera di rac- 
comandazione , con certi occhialoni verdi 
col setino, un vestito lacero, una fisonomia 
nuova, il quale dopo aver prima chiuso be 
ne tutti gli usci ei dice sotto voce che e 
ferito.—Oh Dio! esclaraiamo; e dove?—Qui 
in questo braccio, e il peggio e che mi c’e 
rimasta la palla dentro. Sentite, tastate.- 
E in fatti si distingueva benissimo sotto H 
vestito un piccolo corpo duro e rotondo. E 
poi seguiva narrandoci che in non so qua! 
fatto d’arme, dovendo passare un ponte di- 
feso accanitamente dai nemici, egli era sa- 
iito sulla spalletta per dar coraggio ai com- 
pagni, quando una palla avendolo colpito, 
non in pieno, ma fuori di centro, gli aveva 
fatto fare sopra se stesso tre giri (e intanto 
li faceva); linche poi uscendo di bilico era 
andato giu nel fiume ove aveva preso mol- 
tissimo umido, e percio portava gli occhia- 
!i.—Come gli occhiali? e perch6?—Perche 
J'umido mi fece venire una flussione agli 
occhi terribile; e poi la gran rena...—Cor- 
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bezzole! fesclamo il Giusti) non e tempo da 
fare economia; questo e un eroe, e bisogna 
soccorrerlo.--Ma presto (soggiungeva l’e- 
roe), perche ho i birri dietro. Cio era veris- 
sirno: infatti la mattina dopo, colui che ce 
l’aveva raccomandato ci avvertiva che l’e- 
roe avea rubato non so che cucchiai, e la 
polizia gli dava dietro per arrestarlo. 

Cosi leggendo meno i libri che gli uo- 
mini, il tempo volava al nostro giovine a- 
mico, allorche senza che par vi pensasse 
gli piove addosso 1’esame. Ma egli non si 
perde d’animo, chiappa i ristretti, e li a te- 
lonio a studiare. Giunge il di del cimento: 
in quindici giorni non c'era da aver impa- 
rato gran cosa; fortunatamente non era ne- 
cessario esser doth per esser fatti dotto- 
ri. Chi vuole avere un’idea del come si da- 
van gli esami a quei tempi, sappia che E- 
milio Frullani, a scemare la noia di quelli 
studi, messe buona parte del Gius Cano- 
nico in versi rnartelliani e in istrofette; ed 
avendo estratto dall’urna il tema De Pal- 
lio, rispose con i versi seguenti che nes- 
suno fra gli esaminatori riconobbe per ver¬ 
si , e tutti dettero al candidato il voto fa- 
vorevole: 

Istorica certezza noi non abbiam nessuna 
SuH’origin del Pallio, ch’altro non 6 che una 
Fascia di laua Candida larga quasi due dita 
Che in forma circolare adattasi alhx vita. 
Con nere croci seriche quae sunt sex in numero 
E con tre lacci aurati, con che alligatur humero 
Si grande insegna, presa dal corpo di San Pietro, 
Liste ha pendenti ai lati e davanti e di dietro ec. 
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11 Giusti dunque a di 18 giugno 1834 fa 

approvato a pieni voti nel suo ultimo esa- 
rae di Giurisprudenza, e nel giorno mede- 
simo fu insignito della laurea dottorale. 

Io Y ho poi sentito sempre parlare con 
ana specie di orgoglio d’essersi fin d’allora 
tenuto lontano dalla turba dei ciuchi e bir- 
boni, birri in seme, codini in erba, la qual 
cosa gli frutto la rara dolcezza di essere 
un giorno lodato dalle persone da tutti lo- 
date, e la dolcezza anche maggiore, d'es- 
sere amato dalle persone amate da tutti. 
E rammentava pur sempre con grandissi- 
ma compiacenza quella vita spensierata e 
felice, nella quale con raro accordo accop- 
piavasi la dissipazione col profitto, la roz- 
zezza nei modi con la gentilezza dell ani- 
mo, la poverta con la beneficenza, il buon 
umore con tutto. Le quali cose egli ba det- 
te ad una ad una nelle sue Memo vie di Pi¬ 
sa, componimento che sebbene non possa 
dirsi de’suoi il piu pregevole, tuttavolta ei a 
da lui preferito ad ogni altro, forse perche 
ricordavagli quei cari tempi e felici. Cosi 
lo Svizzero, lontano dal suo be 1 paese, pre- 
ferisce ad ogni altra musica il suo canto 
nazionale, perche alia fantasia gli dipinge 
i monti e i. laghi, e le cascate spumanti, 
e i boschi amici, e un cuor che l’aspetta, 
e la cara liberta. 
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CAPITOLO QUINTO 

POETI SATIRIC!. 

Nel novembre del 1834 si reco il Giusti 
in Firenze a far le viste (1) di far pratiche 
presso I’Avvocato Capoquadri; ma nel fat- 
to continuo la vita medesima, la mattina 
studiando il suo Dante, e la sera diverten- 
dosi, e « tenendo per cosi dire una gam- 
(< ba neile i^egioni del buon senso, 1’altra 
« m quelle del buon tono » (2). 

Innanzi pero di vedere i passi che fece 
lare alia nazionale poesia , non sara inu¬ 
tile conoscere fin dove la poesia satirica fos¬ 
se arrivata ai suoi giorni. 

E la Satira un genere d i componimento 
nato e cresciuto in casa nostra; Lucilio la 
creo, (3) Orazio, Persio e Giovenale la per- 
ezionarono. Prova del merito di quei loro 

versi e 1’apparirci serapre pregevoli, no- 
nostante quello che hanno perduto di gra- 
z,a Per noi che non sappiamo neppure pro-' 
nunziar la lingua in cui furon dettati. Tut- 
tavolta di gravi difetti si reser colpevoli 
quei tre valenti scrittori. Orazio rende spes- 
so amabile il vizio, e piu che spesso loda 

(1) Vedi lettera a Edoardo.... n. 3. 
Vedi lettera a Cesare... n. 6 

(3) Quin til. de Oratio... Lib. X, Satira 
tota nostra est; e Piinio : Lucilius primus 
condidit styli nasum. 
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colui che distrusse la liberta della patria:co- 
se turpi in ogni tempo in ogni paese, e che 
tali dir si potranno anche senza saper pro- 
nunziare correttamente l’alfabeto di quella 
lingua; Giovenale per correggere i costumi 
offende non di rado il pudore, che e dei co¬ 
stumi la prima salvaguardia;Persio,vivendo 
sotto Nerone e temendone la ferocia, non 
ebbe ne la furberia di stare zitto, ne il 
coraggio di parlar chiaro. Per la qual cosa 
riesce talvolta assai oscuro , non perche 
voglia scrivere con brevita, ma perche vuol 
vivere con sicurezza : si vede bene che gli 
prerrse piu la pelle dello stile. 

Dante che seppe esser sommo in ogni 
sorta di poesia, dovrebbe salutarsi padre 
e. signore della satira italiana. Niuno co¬ 
rn’ egli sa condensar tanta bile in un vo- 
cabolo, svergognare una citta con una ter- 
zina: re, spergiuri, papi sacrileghi, donne 
impudiche, traditori della patria , falsari , 
ladri, empi, jpocriti, tutti fuggono dinanzi 
il rotare del suoflaggello insanguinato; ma 
non avendo egli scritto satire propriamen- 
te dette , non pud esser subbietto di que¬ 
st’ esame , e percio debbo , mio malgra- 
do , discendere a Francesco Berni , il 
quale dette il suo nome a quella poesia sia 
elegante e licenziosa che nacque fra noi 
col morire della liberta. Perdarne un’idea, 
basti il dire che egli scrisse capitoli in lode 
dell’anguille, dei debiti, dell’ orinale, e di 
Aristotile, dedicando quest’ultimo a un cuo- 
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co. I) Molza fece P elogio della scomunica, 
il Coppetta quello del nulla; iJ Lasca ha 
scritto un capitolo contra Vabitucline dipen- 
save, e vari in elogio delle coma, dei pi- 
selli e delle frittate; il Varchi scrisse due 
capitoli sull’Moea sode : nel primo le loda 
assai perche gli piaccion raolto, nel secon- 
do ne dice plagas perche gli ban fatto 
male; il Mauro ha scritto contro V onore 
e in lode della menzogna : la quale 6 a 
parer suo necessaria alle donne , se pur 
voglion vivere in pace coi loro mariti; il 
Bronzino ha lodato la galera , istituzione 
che secondo lui ha fatto un gran bene al- 
P umanila, e che assai piu ne farebbe se 
ci si mandassero tutti quelli che ne sono 
meritevoli : Monsignor Della Casa ha fatto 
P elogio del bacio (bel teraa per un Mon¬ 
signore !) e Pelogio del forno, di cui, o let- 
tore, nulla ti diro, perche se hai una figliuo- 
la voglio che tu possa lasciar questo mio 
libro sui suo tavolino da lavoro. Non dice 
gi& che non si trovi spesso in questi scrit- 
tori una certa allegria; ma e pagata troppo 
cara ; sale ve n’e, ma e sal grosso. In al- 
cuni peraltro manca talvolta anche questo 
pregio ; e tale e la noia che rrP ha tormen- 
tata nel legger le loro satire, che se io fossi 
poeta vorrei per vendetta scriverne una con¬ 
tro le satire noiose. Piefro Aretino scrisse 
capitoli a Cosimo I, al Principe di Salerno, 
al Duca di Mantova, a Francesco re di Fran- 
cia , sempre per pitoccar danaro: i modi 
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che impiega son tanto vili, quanto lo sco- 
po che si prefigge. Ma non giova trattener 
ci sopra uno scrittore il cui nome e oggi 
divenuto uivoscenita, e che avvili l’ingegno 
che vien da Dio, a chieder la limosina ai 
principi, e a principi stranieri- 

Ma i satirici italiani non furon tutti, gra- 
zie a Dio, d’una tempra; anzi ve n’ha taluno 
che seppe ricondurre la satira al suo vero 
ministero. E prirao fra questi per ordine di 
tempo e di merito non dubito di collocar 1 A- 
riosto, sebbene abbia anch' egli pagato tal- 
volta il tributo al suo tempo (1). Egli 6 au- 
tore di sette satire, le quali sia per il concet¬ 
to, la forma, lo stile, si fan conoscer flglie 
di quella penna che scrisse YOrlando. Suc- 
cesse all’ Ariosto Salvator Rosaf, da cui 
il Giusti diceva aver imparato i generosi 
rabbuffi. Dopo il Rosa venne il Menzini, na- 
to in Firenze in una di quelle casupole 
triangolari fabbricate sulle pigne del Ponte 
al le Grazie, anticamente detto a Rubacon- 
te (2). Egli era si povero, che si trovava co- 
stretto per vivere a prestare il suo inge- 
gno e le sue fatiche ad altri, componendo 
cio che gli veniva richiesto, e dicesi che 
giungesse a dettare uti intero Quarcsi- 

(1) Vedi Satira V. 
(2) Se fosse anco Platon stia nel cortile 

Or chi fra tre mattoni in Rubaconte 
Nacque, pur vorra farsi a noi simile v 

CSatira VIT, terz. 57^). 
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male ad uno che volendo coraparire elo- 
quente, non avea altro mezzo per arrivar- 
V1 che a sua horsa. (l) « Le sue satire, 
« dice ll Giusti in un breve cenno (2) che 
« nell eta sua giovanile scrisse di Iui, pre- 
« se tutto insieme sono un raro modello di 
« s i e e vi si commenda e la magnifica 
(< scritturf del verso che tiene del dante- 
( SCO, e la bizzarra vivacita della beffa ac- 

f( cozzata mirabilmente alle invettive e al 
(< sarcasma rovente, e la scelta delle rime 
« aspre e chiocce come le voleva l’Alighie- 
C( ri, convenientissime per la loro stranez- 
« za a questa maniera di poesia. » 
... Passato secolo corse celebre per pro- 
digiosa mollezza. Mentre la patria era sbra- 
nata dagli stranieri, i letterali e gliacca- 
demici versavan sonetti petrarcheschi in 
ode di Laure che non esistevano , e di 

principi che non eran degni d’esistere ; si 
•serivevano drammi per musica, quando gia 
era scntta la musica; le arti belle neglet- 
te, la sola danza in grande onore; a se¬ 
gno che il ballerino Vestris invitato a no- 
nomare i tre piu grandi uomini del secolo 
dmeva : Io, Voltaire e Federico II; i culto- 
n df)le lettere ricompensati con asinesca 
equita; nulla frutto al Metastasio la stain- 
pa d1 2 tutte le sue opere: le Commedie del 
x0 dom> dice il Gozzi, pagavansi a ragion 

(1) Tiraboschi. 
(2) Prose inedite. 
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di dodici lire il foglio in 12°; talche fa cal- 
colato che ogni verso veniva ragguaglia- 
tamente a costare meno di un punto di cia- 
battino. Della legislazione non parlo : la 
tortura era lume a rintracciare le colpe ; 
T arbitrio norma ad infligger le pene : e 
queste consistevano quasi sempre in multe 
da pagarsi al Fisco, il quale flguratevi se 
ne era diligente ricercatore. Chi, non aven- 
do denari, veniva per cosi dire a defrau- 
darlo, pagava con duo tratti di corda et ar¬ 
bitrio del Fisco defraudato. Che diro dei 
costumi ? L’ ozio era divenuto una profes 
sione ; il godere salito a dignity di scienza; 
occorreva maggior abilita per saper man- 
giare, che per guadagnarsi da mangiare; 
nulla stimavasi la nobilta del cuore appetto 
a quella del sangue ; il cicisbeo era messo 
per patto nella scritta nuziale ; l’uomo, la 
piu bell’opera di Dio, veniva evirato per- 
che cantasse piu soavemente le lodi di Dio. 

Costumi si depravati sembravano fatti e- 
spressamente per ispirare gli scrittori sa- 
tirici ; e ne sorsero vari e valenti. Il Ca- 
sti col Poema tartaro, e piu cogli Animali 
Parlanti prese a percuoter le Corti, le quali 
se eran gia inique a tempo del Tasso, non 
e a credere che a suo tempo fosser dive- 
nute migliori. Egli deve a buon dritto sa- 
lutarsi inventore della satira che si potreb- 
be forse dire aulica; se non che il lento 
proceder dell’azione genera nel lettore una 
certa stanchezza , difetto che non isfuggi 
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alio stesso Casti, e che gli fece dire che 
avendo scritto quel poeraa all’ eta di ottan- 
t’ anni , gli era mancato il tempo d’esser 
breve (1), N6 vuolsi dimenticare Gaspare 
Gozzi, autore di gravi Sermoni, nei quali 
lo stile e sempre elegante, releganza sem- 
pre animata ; ne 1’ Alheri, autore di buone 
satire, dalle quali pero voglio escludere il 
Misogallo dettato piuttosto da un persona¬ 
ls risentimento che dall’amore della vir- 
tai; perocche mi sembra che il poeta non 
sempre debba prendere le sue ispirazioni 
dalla stizza, ne che la stizza abbia sempre 
ragione. II D’ Elei ha scritto Epigrammi e 
Satire in ottava rima; egli per il solito chiu- 
de le sue ottave in un modo che e spes- 
so piu impepato de’ suoi Epigrammi me- 
desimi. Eccone qualche esempio. Parlan- 
do di una brutta che ha tutto fin to , dice 
che cambia gli ossi in polpa, la pelle nera 
in bianca., accresce i suoi rari capelli con 
trecce di Parigi; insomrna : 

Strainer0 membra usurpa, scrive ai Franchi 
Uie ncev6 le ciglia e aspetta i fianchi (2). 

Ursino e uno spirito forte, il quale e ateo 
da sano, credente da infermo : 

Empio finch e robusto, infermo e pio: 
Sapro dal polso quando crede in Dio (3). 

(1) Prefazione agli Animali Parian(i. 
(2) Satira VIII, st. 20. 
(3) Scitira III, st. 32. 
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Questo modo e attissimo a tener desta l’at- 
tenzione del lettore ; si sta sempre aspet- 
tando la chiusa dell’ottava per avere, per 
cosi dire, lo zuccherino. Peraltro, sicco- 
me di zuccherini non si puo vivere, cosi 
alia lunga quello stile divenne quasi nau- 
seante. 

Ma quegli che piu in alto avea gia con- 
dotto la satira civile fu Giuseppe Parini 
col suo poema intitolato II Giorno. La 
maestosa armonia di quei versi , le cose 
piu futili espresse ad arte con cornica se- 
rieta , le cose piu triviali sempre vestite 
con squisita eleganza , lo sdegno onesto e 
direi quasi amoroso , un’ ironia che dura 
cinquemila versi e non stanca , e soprat- 
tutto gP intendimenti alti, liberi, generosi 
invitano gl’ Italiani a collocare il Giorrio 
in cima ad ogni altro componimento di 
questo genere. Un popolo che non sente 
la schiavitu, giudica del rnerito di un libro 
dal diletto che reca; un popolo che vuol 
tarsi libero, dal bene che fa. 

Mostrate in succinto le svariate vicende 
della satira nel paese nostro, vediamo co¬ 
me il Giusti uscendo dalla famiglia ed en- 
trando nella patria, flagellando non i pri- 
vati ma i pubblici vizi , seppe tarsi crea- 
tore e principe ad un tempo della satira 
poliiica. 
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CAPO SESTO 

AMORl. DOLORI. 

I primi suoi tentativi furono da molti 
ostacoli attraversati: voglio dire le difflcol- 
t.a dell’arte , 1* incertezza in che si trova 
sempre chi va senza ben saper dove vada, 
le censure di certi cotali che non sanno ne 
fare ne capire, lo sgoraento che non di 
rado assale chi si sente lodare a rove- 
scio. Ma quello che piu lo niartellava, co¬ 
me poi mi disse, era un dubbio angoscio- 
so: osservando in ciascuno dei nostri mag- 
giori poeti una faccia, un’impronta che lo 
la diverso dagli altri , non gli pareva po- 
tervi essere vera poesia senza vera origi- 
nalita; ora volgendo gli occhi sopra se me- 
desimo, sembravagli avere 1’ ingegno piu 
ordinario, piu dozzinale del mondo. Tutto 
questo era in regola: non possiamo esse¬ 
re originali che a propria insaputa. Non 
basta: suo padre, che poco curavasi ve- 
dersi un poeta per casa , gli ripeteva di 
continuo: « Che vuoi fare { Non vedi che 
i posti alia predica sono gia tutti presi? » 
E il poveroBeppe rispondeva sospirando. 
« E vero pur troppo! » Ma intanto il suo 
genio lo incalzava ; il suo genio che coi 
fremiti inaspettati, con le lacrime tacite, 
colie inerzie pensose gli si era gia fatto 
sentire senza essersi peranco fatto eono- 
scere. Sono di quel tempo L'Elegia a Car- 
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10 Falugi, La Mamma Educatrice, Al padre 
Bernardo da Siena, Un insulto d' apatia, 
11 mio nuovo Amico , Professione di fede 
allc donne, Aoe Maria, Parole d’un Con- 
sigliere al suo Principe, e varie altre poe- 
sie da lui in seguito rifiutate, raa cbe io 
eertamente mi terrei superbo d’aver fatto, 
e forse forse, o leltore, anche tu. 

Ma al giovine poeta mancava un forte 
elemento di poesia, il dolore; e questo se 
vero amico dell’uomo venne pure ad illu 
minar la sua anima. « Chi non ha soft'erto, 
« che cosa samai V (1) Le disgrazie schiu- 
« dono la mente alia verita : le disgrazie 
« fanno ritornar I’uomo al cuore » (2). 

Nell’autunno del 1835 io era a Lucca, e 
al Teatro incontrai il Giusti, e dopo una 
stretla di mano mi disse sutto voce: 

— Sai? sono innamorato. 
— E di chi ? 
— Guarda, ma senza parere, queila si¬ 

gnora, 
— Quale ? 
- Queila che e volta verso di noi. 

E mi accenno una donna bellissima, la 
quale (cosa strana) dal volto, dagli occhi, 
dal contegno pareva che non saf^esse d’es- 
ser bella. Qualclie tempo dopo essendosi 
recata colla famiglia ai bagni di mare, il 
Giusti le scrisse quei versi bellissimi Al¬ 

ii) Giobbe. 
(2) Imitazione di Cnsto, cap. XII. 
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VArnica lontana. Ma il momento venne in 
cui seppe d’esser diraenticato. All’improv- 
viso sbigottimento successe un’ ira terri- 
bile; poi gli spasimi segreti, e Bandar fret- 
toloso e senza saper dove, e le notti piene 
di urli e di lacrime. La seguente lettera 
al Tommasi ci fa sapere come alloracom- 
ponesse il sonetto La Jlclucia in Dio. 

« Scrissi quei quattordici versi in un 
« tempo che l’animo mio per diverse ea- 
« gioni era pieno di amarezza; e siccome 
« credo che noi stessi ci procacciamo la 
« maggior parte dei mali che ci vengono 
« addosso, invece d’inveire contro i santi 
« o contro i diavoli e affettare la ciarla- 
« tanesca fraseologia del suicida, avreivo- 
« luto dire il Pater noster di buona fede, e 
u invidiare lo spinto della donnicciuola che 
u con una giaculatoria crede d’aver fatto 
<( le corna a tutti i birboni dell’uni verso. 
« In questo stato vidi per la prima volta 
« la statua di Bartolini, e mi parve tanto 
« consuonare ai miei affetti di quel mo¬ 
lt mento, che ne volli conservare la me¬ 
et moria unicamente per me con quelle 
« centocinquantaquattro sillabe misurate 
« e rimate ». Ecco come una statua me- 
i*avigliosa confortando i dolori d’un gran 
poeta, da origine a un Sonetto stupendo: 
ecco come la scultura e le arti tutte vo- 
gliono cssere esercitate ; ecco perche il 
senno degli antichi non le chiamo Belle 
ma Buone arti: Bonae artes. 
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Cosi riavutosi ,un poco da tanti acciac- 

chi pote pian piano ritornare ai cari suoi 
studi e dar loro lino scopo alto e raagna- 
nimo, come rilevasi dai versi intitolati // 
sospiro delVAnima. Forse questo genero- 
so proposito era mosso dal desiderio di 
rneritare un giorno l’ammirazione di quel- 
la di cui aveva perduto per sempre 1’ af- 
fetto; chi sa? il Petrarca per esser letto 
dalle donne confessa aver preferito la lin¬ 
gua volgare alia latina nello scrivereque’ 
suoi versi mirabili; e Giorgio Byron escla- 
rna: « O gloria! il tuo piu bel raggio e un 
« sorriso di donna». 

CAPO SETT1MO 

VERSI. 

A narrare ordinatamente la storia delle 
sue politiche poesie, giova retrocedere di 
qualche passo, e ricordar brevemente le 
condizioni civili nelle quali a quei tempi 
trovavasi il paese nostro. 

I liberali d’allora, come i liberali d’ og- 
gi, dividevansi in due partiti : quelli cio6 
che volevano andar piano, e quelli elm 
volean correre. I primi considerando |che 
senza il popolo nessuna solida rivoluzione 
poteva compiersi, preparavano il popolo 
alia liberta per mezzo dell’istruzione, della 
religione, della morale , aprendo scuole, 
pubblicando buoni libri , fondando casse 
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di risparmio, societa di muluo soccorso ec. 
e discutendo sistemi d’educazione s’ adde- 
stravano a formar poi sistemi di governo; 
i secondi, che volean andarper le corte, 
si riunivano la notte nelle cantine a scri- 
ver proclami , a preparar cartucce , per 
studiare il modo di raccoglier danari per 
provvedere alle spese della guerra. Magli 
uni e gli altri sommati, non si potevano 
dir molti; i piu, numericamente parlando, 
erano delle cose politicise o ignari , o in- 
differenti, o nemici: cioe o non ne sape- 
van nulla, o nulla ne volevan sapere. II 
Giusti si tenne costantemente lontano dalle 
cospirazioni, (1) dicendo col Macchiavelli 

(1) Lettera al Sig. Doria n. 378. E nel 
Delenda Carthago ha detto: 

I sordi tramenii delle congiure, 
11 far da Graeco e da Robespierrino, 
E roba smessa, solite imposture 
Di birri che ne fanno un botteghino. 

Anche il B^ranger la pensava ugualmen- 
te. « En tout temps, j’ ai trop compid sur le 
« peuple pour approuver les socid tds se- 
« erdtes , vdritables conspirations perma- 
« nentes qui compromettent inutilement 
« beaucoup d’existences, erdent une foule 
« de petites ambitions rivales , et subor- 
« donnent des intdrdts de principe aux 
« passions particulidres: elles ne tardent 
« pas a enfanter les ddfiances, source de 



— 51 — 
« che i troppi le guastano, e i pochi non 
bastano (2) » si dette percio a favorire la 
liberta per mezzo delPeducazione popola- 
re , (3) e soprattutto coi suoi versi mi- 
rabili. 

II primo lavoro con cui si rivelo agli al- 
tri e a se stesso, fa il Dies irae, scritto in 
morte delFImperator Francesco. I giudizi 
che se ne dettero allora non furono uni¬ 
form!; le donne e i giovani, che danno il 
loro parere senza tanti riguardi, all’ udir 
quei versi, dicevano: Ma questo e nuovo, 
ma questo e utile, ma questo e bello! I 
pedanti pero li riguardavano con quella 
ostilita con cui guardano sempre le cose 
nuove; trovavan giuste le idee, ma troppo 
bassa la forma; ridevano di quei frizzi, ma 
poi s’indispettivano d’averne riso: 1* accu- 
savano principalmente di non essere urio 
sorittore come voleva il gusto del giorno, 

« defections, de trahisons meme, et finis- 
)> sent, quand on y appelle les classes ou- 
« vri^res, par les corrompre au lieu de 
« les eclairer. ( Bdranger. Ma Biogr. , 
« p. 239. 

Spero far cosa grata al Lettore, notan- 
do, via via che mi si presentera il destro, 
la somiglianza di questi due grandi scrit- 
tori nel modo di sentire in politica e in 
arte. 

(2) Storie Florentine. 
(3) Yecli lettera a Piero Guicciardini, n. 24. 
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« e non s’avvedevano che l’opera che dee 
« divenir piu di moda, sara necessaria- 
« mente quella che rassomigliera meno a 
« tuite le altre state di moda fino 'al¬ 
ee lora (1). 

Al Dies irae successe la Lcgge pcnctle 
per gl'Impiegati, Lo Stivale, A San Giovan¬ 
ni t il Brindisi, L’Apologia del Lotlo, ove ri- 
levansi i progressi che faceva nella diffi¬ 
cile arte dello scrivere. 

VIncoroTiazionc fa il componimento che 
gli dette vera hma di valente scrittore.* 
Questa poesia (egli dice) « s'alza un po 
« sulle altre, ed e una razza di satira che 
« invade le regioni della lirica. Potra pa- 
« rere di due colori a chi non consideri 
« che in quell’occasione le persone (tanto 
« recitanti che spettatori) erano ridicole, 
(t e ^ fatto serio. L’autore tenendo dietro 
« a quelle che si chiamavano modificazioni 
« dell’animo, non ha potuto trattare gra¬ 
ce vemente le persone, ne burlescamente 
« le cose (2). Si rilessero allora tutti i 
suoi versi precedent! , e coloro che alia 
prima gli avevano reputati rnediocri , gli 
trovarono mirabili. Come mai , diceva ta- 
luno, non me n’era accorto?.,.. Ah! ecco; 
gli ho uditi da nno che li Ieggeva cosi 
male!... ma letti con garbo... cosi... fanno 
altra figura. 

(1J Villemain. 
(2) Prose inedite. 
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« La Vestizione (continua il Giusti) euna 

« satira un po’ piu toscana delle altre, per- 
« ch6 sebbene cbi fonda commende sia 
« stolto e ridicolo per tutto , in Toscana 
« (dove la repartizione dei beni e quel che 
« e in grazia della leggeche aboli i Fide- 
« commossi e le Manimorte ) e stoltissi- 
« mo e ridicolissimo. Dall’altro canto, mu¬ 
tt tato il nome dell’Ordine, pu6 essere una 
« giubba buona a Torino, a Milano, a Ro- 
« ma e a Napoli (1) ». Si credette ricono- 
scere la persona che il Giusti avea voluto 
ritrar nel suo Becero, come molti avevano 
creduto di ritrovare l’originale delle Fem- 
mine puntigliose del Goldoni, allorche que- 
sta Commedia fu rappresentata le prime 
volte. Taluno per assicurarsene ne richie- 
dea il Giusti, il quale andava sulle furie. 
Egli voleva dipingere humanity, non l’in- 
dividuo; voleva essere un pittore istorico, 
non un povero ritrattista; voleva colpire i 
viziosi in massa, non uno alia volta; far* 
ne per dir cosi una retata , non pescarli 
all’amo o a mazzacchera (2). 

Alla Vestizione successero La Scritta , 
Avviso per un Setiimo Congresso, e varie 
sl tre • 

Passeggiande un giorno per la campa- 
gna, e pensando ai danni che recano al- 
l'uomo le passioni smoderate, gli venne 

(1) Prose inedite. . 
(2) Vedi lettera al Manzom, n. 14i 
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gettato l’occhio sopra una Chiocciola, (1) la 
quale modesta, sobria, pacifica, casalinga, 
c’insegna a sottrarci ai mali del mondo, e 
alle tempeste del 1 e passioni. Viva la Chioc¬ 
ciola! esclamo il Giusti; e continuando su 
questo metro compose quello Scherzo, nel 
leggere il quale non si puo fare a meno di 
provare un senso di vera umilta, vedendo 
l'uomo, il re della natura, umiliato dinanzi 
a un mollusco. 

Le figure che ci presenta nel Ballo, so- 
no con tale esattezza ritratte, con tale vi- 
vacita colorite, da potersi dire a ragione che 
la penna in sua mano diventa pennello. 

Nella Terra dei Morti, risponde al La¬ 
martine che cosi avea chiamata 1’ Italia. 
« Certamente (egli dice) la dett6 il cuore 
« come tutto le altre, ma non libero affat- 
« to da una certa stizza nata di spropositi 
« oltramontani letti di fresco sul conto no- 
« stro (2) » Fanno male gli stranieri a rim- 
proverarci di vantar troppo le nostre glorie 
trascorse; quando noi pensiamo a quel che 
fummo, vediamo quel che potremmo esse- 
re: per noi ricordarci e sperare ! 

Nel Mementomo, si scaglia contro l’uso 
di profondere lodi sulla tomba di tanti che 
nulla fecero per meritarle. Lodare i cattivi 
(vivi o morti che siano) e lo stesso che met- 

(1) 11 concetto di questo Scherzo e dichia- 
rato nella lettera a un amico, n. 88. 

(2) Prose inedite. 
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terli coi buoni in un mazzo . Non di rado 
si lodano i nostri morti per far credere che 
noi siamo di buona razza , e si piangono 
per far credere che siamo di buon cuore: 
insomma le iscrizioni sono fatte non per 
loro ma per noi, come questa che legge- 
vasi un giorno nel Cimitero del Pere La- 
chaise a Parigi ; 

Qui giace 
Niccola Pasquale Leone Chauvin, droghiere. 

Fu babbo buono, figliuolo meglio e guardia nazionale; 
Specehio dei mariti savj ed economi, 
Membro della camera di commercio, 

Membro del consiglio di direzione delle diligenze di 
(Roano. 

Membro dei fondatori della corporazione dei droghieri. 
La vedova inconsolabile 

Tira avanti il negozio di lui 
Nella strada del Gallo di s. Onorato n. 12 bis. 

Ma il componimento che lo elevo in mag- 
gior fama fu il Girella. Io mi era provato 
a tesserne un elogio, ma facendolo sentire 
ad un amico, questi , appena leggeva un 
verso del Girella , mi troncava la parola 
lasciandomi li collo scartafaccio in mano, 
e continuando a pecitare i versi che veni- 
van dopo, senza ascoltare ne punto n6 poco 
i miei commenti E siccome temo che il let- 
tore farebbe probabilmente altrettanto, ed 
io ne proverei dispetto e umiliazione, gli 
riportero il giudizio stesso del Giusti che 
parla inoltre di due altri suoi prediletti com- 
poniraenti. 

« Gli Umanitari, il Brindisi di Girella, il 



— 56 — 
« Re TravicellOj salvo sempre Pinganno che 
« possono fare le viscere di padre, crede 
« l’Autore che sieno quel poco di meglio che 
« ha potuto fare, e in quei pochi versi gli 
cc pare d’aver raggiunto piu da vicino i suoi 
« propri concetti. II cosmopobtismo, la fa- 
« cilita di mutar bandiera e Pessere sudditi 
« queruli e molli di sovrani duri e inetti, 
« pare che sieno le nostre piaghe piu pro- 
« fonde, e che questi tre Scherzi le abbia- 
« no tentate a fondo e con intrepida sere- 
« nitacome fa il buon chirurgo. Presurnere 
« d’essere cittadini del mondo, senza esser 
« neppur paesani in casa propria (1), ambi- 

(1) « J’ai entendu des chefs d'dcoles phi - 
« losophiques,des riches banquiers ou com- 
« merqants , des politiques de salon , pre 
« cher le cosmopolitisme absolu. Loin de 
« blamer le sentiment dont ils se disaient 
« animds, je le partage; mais ils se trom- 
« paient d’dpoque. Lorsqu’une nation a pris 
« Pinitiatived’un principe, et surtout du prin- 
« cipe dernocratique, et qu’elle est dans la 
« situation gdographique ou nous sommes 
« placds, dut-ello espdrcr d’obtenir la sym- 

pathie des homines dclaii 6s chez tous ses 
« voisins, elle a pour ennemis patents ou 
« secrets les autres gouvernements et par- 
« ticulierement ceux qui sont dominds par 
« une aristocratie puissante. Pour de pareils 
« ennemis tous les moyens sont bons. 

« Malheur alors a cette nation si elle voit 
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« re il nome di saggio e d-’uomo che si sa 
« salvare, barattando sempre livrea a se- 
« conda dei nuovi padroni, gridare contro 
« la tirannia senza saper fremere quando 
« opprime, ne valersene quando dorme, so¬ 
ft no stoltezze tali che meritano una scrolla- 
« tina di capo e un sorriso di compassio- 
« ne (2) ». 

Cominciarono intanto le Critiche. Si dissc 

« s’dteindre l’amour qui lui est du, et qui 
« est sa plus grande force. II faut que ses 
« fils se serrent autour de son drapeau, dans 
« Pintdret rneme du principe qu’elle a mis- 
« sion de faire triompherau profit des au- 
« tres peuples. C’est quand ceux-ci auront 
ft conquis les memes droits qu’elle, qu’on 
« devra faire taire toutes les rivalitds d’a- 
« mour-propre et les antipathies que le sang 
« nous a transmises. Quoil Franqais, nous 
« n’entretiendrions pas en nous, dans Pin* 
« tdret d’une pensde genereuse qui nous a 
« deja coutd tant de sang, un pairiotisme 
n que les Anglais poussent jusqu’a l’inso 
« lence et la.cruautd pour des profits a fai 
« re sur le the, Pindigo et le coton? 

« T&chons que l’amour du pays soit tou- 
c jours notre prerpiere vertu, et je le rac- 
« comande surtout a nos litterateurs, qui 
« mieux que d’autres peuvent precher cette 
« vertu-la ». (Bdranger, Ma Biographic, pag. 
149). 

(2) Prose inedite. 
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che se il suo odio per il vizio fosse stato 
sincero , non ne avrebbe potuto parlare 
scherzando. Rispondo: che chi detto La Fi- 
ducia in Dio e Gli Affetti d’una Madre, a- 
vrebbe saputo, volendo, scegliere uno stile 
piu elevato, e impiegare il ragionamento e 
l’affetto. Ma noi lettori non sappiamo tutti 
riflettere, non sappiamo tutti sentire, men- 
tre invece sappiamo tutti ridere. Se egli 
dunque parlo del vizio scherzando, fu ap- 
punto per meglio combattere il vizio. Egli 
medesiroo, quasi temendo d’esser franteso, 
10 ha dichiarato in una sua Prefazione e ri* 
petuto in quel verso : 

Questo che par sorriso ed e dolore (1) 

Infatti chi leggendo il suo libro guarda las¬ 
so in faccia l’Autore s’accorge che egli ri¬ 
de amaro, che ride con un sol labbro. Ha 
detto La Rochefoucauld, che lospirito delle 
belle donne non 6 mai si brillante come 
quando e a carico del buon senso. Vi han- 
no alcuni scrittori che sono spiritosi pres- 
so a poco come le belle donne; ma il Giusti 
non era cosi. Se esarniniamo bene i suoi 
luoghi piu brillanti vedremo che egli non 
si serve del lepore per uccidere il buon sen¬ 
so, ma per renderlo piu robusto e vivace: 
11 riso di quelli scrittori ti lascia come un 
indistinto rammarico, perche senti d’ aver 
perduto il tempo; quello del Giusti, una se¬ 

tt) A Gino Capponi. 
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greta compiacenza perch6 con lui non si 
ride mai a ufo. 

Sarebbe malagevole narrare 1’ ammira- 
zione cbe quei versi destarono. Tostoch6 
u<\a nuova composizione era messa in cor- 
so, tutti se la strappavan di mano; per pren- 
derne copia i giovani di banco ponean da un 
lato i libri-maestri; i giovani di studio i con- 
tratti: gli scolari il latino; in pochi giorni, 
e in barba ai regi censori, ne usciva in lu¬ 
ce un’edizione a penna; talche se il Gut- 
temberg invento la stampa, poteva dirsi che 
il Giusti avesse inventato il modo di can- 
zonar la censura. Una sua nuova compo¬ 
sizione veniva accolta come una buona no- 
tizia; e taluni vi furono che si fecero am- 
mirare recitando abilmente quei versi mi- 
rabili. Vennero poi gl’imitatori; e come vi 
erano stati i Petrarchisti, gli Alfieristi , i 
Dantisti, cosi vi furono i Giustisti; e per ac- 
creditare i loro versi , li spacciavan per 
suoi, e furon anche per suoi dati in luce, 
ed egli venne per un momento confuso co’ 
suoi imitatori. Ma troppo e grande la diffe- 
renza che passa fra il Giusti e costoro, egli 
diqe una cosa saporita per far gradire una 
frase casalinga , essi per impiegare una 
frase casalinga dicono una scioccheria; 
leggendo il Giusti, sei contento che egli pen- 
si come te; leggendo gli altri, sei contento 
di non pensar come loro; questi ultimi ti an- 
noiano, perche rubano agli altri scrittori le 
idee; ritrovando le tue proprie nel Giusti, 
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provi una corapiacenza segreta, sembran- 
doti quasi che te l'abbia rubata. Richiesto 
replicatamente da molti amici se tale e tal 
componimento fosse o non fosse suo, di- 
resse al Marchese Carlo Torrigiani il se¬ 
gue rite 

Avviso per la stampa a penna 
sensa licenza de'superiori. 

« L’Autore degli Scherzi notati qui sotto, 
« ringrazia di cuore i raccoglitori delle sue 
« rime vagabonde; tna per iscrupolo di farsi 
a bello delle penne degli altri, per una cer- 
« ta gelosia paterna, e anche perch6 tutti 
« i ganzi delle vergini Muse non lo piglino 
« per una specie di Commissario dello Spe- 
« dale degllnnocenti obbligato a raccoglie- 
« re ed a far le spese di tutti i trovatelli, 
« dichiara che la sua sola flgliolanza a tut- 
« to il 5 luglio 1843 e la seguente : 

1. La Guigliottina a Vapore: ritoccato. 
2. Rassegnazione e proponimento di cam- 

biar vita, ritoccato. 
3. Il preterito piu che perfetto ec.: rad- 

doppiato. 
4. Il Dies irae : ritoccato. 
5. Lo Stivale; accresciuto di sei o sette 

sestine. 
6. Inno a San Gio. Battista: corretto di 

nuovo. 
7. Brindisi per un desinare a bocca e 

borsa: corretto. 
8. L’incoronazione: ritoccato. 
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9. II Lotto: rifuso, 
10. La Vestizione dell’ abito cavalleresco 

ritoccato. 
11. II Brindisi di Girella. 
12. La Chiocciola: ritoccato. 
13. I versi al Giordani • con due o ire 

strofe di piu. 
14. Per il Congresso dei dotti tenuto in 

Pisa nel 39. 
15. Ad un cantante : corretto di nuovo. 
16. Gli Umanitari : ritoccato. 
17. II Bailor corretto qua e la. 
18. I Versi a Girolamo Tommasi: rifusi 

tutti. 
19. Le Memorie di Pisa: corretto di nuovo. 
20. II Re Travicello- 
21. La Terra dei Morti. 
22. II Mementomo. 
23. La Scritta. 
24. Versi a Dante. 
25. Awiso per un settimo Congresso di 

dotti che e di la da venire. 
26. GPImmobili e i Semoventi. 
Gli ultirni quattro, o non girano mano- 

scritti o girano a pezzi. 
Figliuoli naturali ai quali il Babbo stenta 

a dare il proprio casato, sono : 
1. Parole d’un Consigliereal suoPrincipe. 
2. La Mamma Educatrice. 
3. Un insulto d’ Apatia: forse sara raffaz- 

zonato e ammesso in famiglia. 
4. L’ Ave Maria. 
5. Legge penale per gl’impiegati che non 



— 62 — 

fanno il loro dovere: sara cresciuto e le- 
gittimato dopo una gran lavanda, applica- 
ta dietro certi lurni acquistati ultimamente 
dal signor padre. 

6. Salrao in morte dello Sgricci e altri 
fedeli: e una porcheria degna di fuoco e 
di zolfo, come V Eroe celebrato. 

7. Lamento di Ricotta : e una chiassata 
fatta li per li. 

8. Tirata contro Luigi Filippo : e prosa 
rimata. 

9. Brindisi per un desinare in tempo di 
Quaresima. 

« Tutti gli altri Scherzi che girano sotto 
« lo stesso nome, sono stati appoggiati al- 
« P Autore o dalla sbadataggine di chi rac- 
« coglie alia rinfusa, o dalla vile furfante- 
« ria di certuni che volendo mordere e non 
« avendo coraggio di mostrare i denti s’ap- 
« piattano sotto la cappa degli altri , e di 
« li abbaiano a chi passa.—L’ autore prote- 
« sta una volta per sempre che non ha pre- 
« so e non prendera mai di mira ne una 
a data persona ne un fatto particolare, pur- 
« che non vi sia compreso l’interesse di 
« tutti, come nel 1’Incoronazione, nel Con- 
« gresso de* Dotti ecc. Egli aborre dalla sa- 
« lira personale per tre ragioni : 

« Perche offende la convenienza sociale ; 
« Perche restringe il cerchio dell’Arte; 
« Perche i piu tra i bricconi e tutti i ti- 

« guri ridicoli non meritano neppure un’in- 
« fame celebrita. Ci siamo intesi ». 
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Dalle cose dette si rileva V accoglienza 

che i versi del Giusti ottennero in ogni luo- 
go ; e nonostante era anche piu grande 
1’accoglienza che si faceva all’Autore. Lo 
trovava bello tanto l’artista che il popola- 
no, tanto la signora che la serva. Aveva 
la figura gentile , il contegno nobile ; era 
« un caro "viso sal quale la bonta e la ma¬ 
ce lizia facevan la pace e 1’ ingegno e il cuo- 
« re facevan baldoria insieme (1) ». I do- 
lori che avea sofferto vi spargevano di 
quando in quando una dolce melanconia. 
11 voto del gentil sesso seco trascinava 
quello del sesso forte. 11 timore di averlo 
avverso lo faceva ricercare dai suoi emuli, 
dalle sue vittime, dai suoi nemici medesi- 
mi: un pezzo grosso del Governo che ave¬ 
va il prurito della poesia lo prego ad ascol- 
tare certi suoi versi e anche a darvi per 
suo conto una limatina ; e un certo duca 
che nella lista dei tiranni non era n6 car- 
ne nd pesce, invito replicatamente il Pro- 
fessore Luigi Pacini a presentarglielo ; il 
Giusti mando a far squartare e il Professo- 
ro ed il Duca ; (2) insomma egli fu come 

(1) Leltera del Manzoni al Giusti, n. 226. 
Nelle note alia Biografia di Bdranger leg- 
gesi a pag. 326 : « De ses levres arquees, 
« partaient a la fois le sourire de la bien- 
« veillance et le sourire de l’ironie ». 

(2) Lettera inedita al mio caro Bista.... 
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Tiziano (1) « ricercato da principi, letterati 
« e galantuomini ». Ma il favore piu vero, 
piu durevole , piu degno di lui , venivagli 
da coloro che amavano la patria, e che in 
lui vedeano un’ arme potentissima contro 
i nemici di lei. II Manzoni ha detto ; « Se 
« vi fossero dieci Giusti in Toscana, lalite 
« della lingua sarebbe bell-’ e finila (2) ». Si 
potrebbe anche dire : Dieci scrittori corap 
il Giusti, e sarebbe quasi finita quella della 
politica. 

CAP1TOLO OTTAVO 

DISGRAZIE, VIAGGI. 

Gli anni 1842 e 1843 corsero infausti per 
il nostro poeta. Ecco come su questo pro- 
posito scriveva al valente incisore Samuele 
Jesi. 

« .... Prima di tutto nell’estate del 1842, 
« mi prese fuoco (3) il tavolino e perdei 
« nell’ incendio, libri, fogli, appunti e ab- 
« bozzi di lavori che ne piango tuttavia. 
« Poco dopo, mi s’ ammalo 1’unico zio pa- 
« terno, uomo carissirno al mio cuore, (4;, 
« e dopo una lunga e crudele malattia ebbi 

(1) Vasari, Vila di Tiziano. 
(2) Vedi lettera inedita del Collegno al 

Giusti nel 10 dicembre 1847. 
(3) Vedi lettera al Biagi, n. 297. 
(4) Vedi lettera al Pref. Vaselli, n. 106. 
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« a soffrire il dolore di perderlo (1). Non 
« erano passati tre mesi , cbe in Firenze 
« nella Via de’ Banchi fui assalito da an gat- 
« (o arrabbiato ; e il rimescolo che n’ ebbi 
« fa tale die ne perdei la quiete per molti 
« giorni, e fui li li per perderne anco la fe¬ 
te sta. Questo disturbo mi porto uno soon- 
« certo intestinale die mi dura tuttavia, ed 
« e oramai un anno che son qui ad aspet- 
« tare la salute, che e di la da tornare. Ho 
« dovuto fare a meno della vita gaia che 
« ero solito condurre, e pazienza se fosse 
« questo tutto il male : il peggio e che non 
« posso piu applicarmi, e molto meno pro- 
« varmi a scrivere, che era un gran sol- 
« lievo per me, desideroso di avvantaggiar- 
« mi negli studi ed esperto bastant'emente 
(( delie altre cose di questo mondo, per es- 
« sere in grado di fame a meno ». 

Dopo avere inutilmente sperimentato i 
rimedi dell’arte, voile tentare un viaggio; 
e nel febbraio dell’ anno 1844 parti per Ro¬ 
ma e Napoli, in compagnia di sua madre. 
Chi fosse curioso di conoscere le impres- 
sioni che ne raccolse, puo vodere le linee 
che seguono, estratte qua e la da una spe¬ 
cie di Viaggio, che avea forse in animo di 
pubblicare. 

« Rividi Siena come si rivede un amico 
« desiderato... A Buonconvento girai al di 

(1) Lo zio Giovacchino mori il 21 mag- 
gio 1843. 
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« fuori torno torno le raura avendo serapre 
(f in tesla Arrigo di Dussemburgo e Dante. 
« La montagna di Radicofani mi piacque, 
« ma non mi sorprese , perche oramai di 
« monti ne so quanto un falco. II Castel- 
« laccio mezzo rovinato posto sulla sommi- 
« ta, mi rammento in confuso 1’ angherie, 
« gli assassinii, le depredazioni di quei no- 
« stri maggiori selvatici, doventati oggi gli 
« eroi dei drammi e dei romanzi. Se fossi 
« stato Victor Ugo , chi sa che diavoleria 
« ci avrei almanaccato su. A Bolsena bello 
« il lago dalle alture, bello un rottame ro- 
« mano, bello il castello del medio evo che 
« sta a cavaliere del borgo e del lago. Quel- 
« le tane scavate nel sasso mi rammenta- 
« rono la ghiottoneria dei Latini che \i ser- 
« bavano il falerno. Forse vi tenevano le 
« here, ora vi tengono i porci e gli asini. 
« I costumi dei paesani sono piu belli di- 
« pinti che a vederli.... A Ronciglioni an- 
« dai a girare intorno a quel castellonac- 
« cio che domina il paese. Mi dissero che 
« v’hanno fatto una fabbricadi pastume. Co- 
« si va il mondo. La mattina partimmo col- 
« la neve. 

« Avvicinandomi a Roma tuttocio che da 
« lontano aveva aspetto di fabbricato mi si 
cc conbgurava in un sarcol'ago, in un resto 
a di fabbrica antica ; la fantasia e il desi- 
(( derio s’affaticavano a trovare invece una 
« misera capanna, un" osteriucciaccia. Che 
« spopolazione, che abbandono! l’antica do- 
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« minatrice del raondo e cinta dal deserlo. 
« Qua e la un albero rigoglioso tanto per 
« far vedere cbe la natura del terreno si 
« presterebbe alia coltura, purclib l’assi- 
« stesse la mano dell’uomo. II vetturino, 
« la donna di servizio, persone avvezze a 
«■ non vedere nel nostro paese un palmo 
« di terra nuda, dicevano ogni po’ po’: se 
« questa terra 1’avessimo da noi! 

« Ecco flnalmente Roma. La cupola di 
« San Pietro non e svelta come quella di 
« Brunellesco, miracolo vero deli’arte. Da 
« lontano Roma apparisce sparpagliata. 
« San Pietro e vasto, ricco, ma v’e troppa 
« roba... In generale nelle fabbriche moder- 
« ne si vede lo sfarzo e l’ampiezza; ma la 
« magnificenza, il grandioso, il maraviglio* 
« so, sta nei resti delle cose antic.be— 11 
« Colosseo e tal cosa che nessun pensiero 
« puo flgurarla. Sarebbe bene vederlo l’ul- 
« timo, perch6 toglie il pregio a tutto il ri- 
« manente. Altrove vedi archi e colonne, 
« nel Colosseo i Romani. Le descrizioni di 
« quella fabbrica e di cio cbe vi si faceva 
« potrebbero apparira i soliti sogni d’anti- 
(( quari e di romanzieri: veduto una volta, 
« se ne crede anco piu di cio cbe non ce 
« n’hanno detto. lo n’ uscii cosi pieno, cosi 
« penetrato, cbe tutto il resto mi parve nul- 
« la. Credo d’ esservi stato due ore senza 
« montar sopra, e fortunatamente non v’era 
« nessuno. Una giubba a coda di rondine 
« m’avrebbe frasiornato tra 1c togbe e tra 
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« le preteste com’ero. Vedevo un popolo im- 
« raenso armato di ferro e di valore, affol- 
« larsi su per quelle scale, e migliaia di 
« visi diversi dai nostri sporgersi dalle gra- 
« dinate a vedere i gladiatori e le fiere. E 
« da quelle caverne sbucavano belve, e fiu- 
't rai da quei condotti sotterranei, e applau- 
« si e fremiti: e l’erba che cresce su que- 
« gli avanzi non mi sviava dalle mie im- 
« maginazioni, tanto erano vive e profon- 
« de.... Quello che guasta Roma e il ciot- 
« tolato e il fango grande. Una bella citta 
a lastricata male o mal tenuta somiglia a 
« una stanza addobbata di ricche suppel- 
« lettili col sudiciume in terra e coll’ am- 
« mattonato sconnesso ; ovvero a una per- 
« sona vestita d’abiti ricchi e pomposi e col- 
« le scarpe rotte. Pochi volti, mojti musi, 
« moltissime grinze e cetfi e grugni d’ogni 
« genere.... 

« Da Roma andando a Albano per la via 
« Appia, oltre i bei rottami degli antichi con- 
« dotti, s’incontrano continuamente dei re- 
« sti di rovine sparsi qua e la—par d’es- 
« sere in un sepolcreto... Da quegli avanzi 
(( di tempio che forse era di Giove (gli an- 
« (iquari battezzano tutto, e anco nel Ro- 
« mano vi sono piu sassi battezzati che uo 
« mini) vi e unaveduta del mare, dei monti 
«. e del paese meravigliosa. Ora sotto que- 
« gli archi ci tengono i bufali : povero Gio- 
« ve! chi glielo avrebbe detto ? 

A Napoli ebbe agio di stringer l’amicizia 
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che gia lo legava con quel Carlo Poerio, 
il quale, scontata poi con dieci anni di car- 
cere la colpa d'aver mantenuto i suoi giu- 
ramenti, usciva alle dolcezze della liberta, 
all’aura delle campagne, all’amplesso de- 
gli amici, alia reverenza delle nazioni,raen- 
tie il suo scettrato carnefice si presenta- 
va al tribunale di Dio. E rivide pure il fra- 
tello Alessandro Poerio, morto combatten- 
do a Venezia. Quest’ultimo valente poeta 
scrisse al Giusti alcune ottave, delle quali 
mi piace riportar la seguente: 

Il carme tuo pien di saetta vola 
Che fanno immedicabile ferita; 
E marchio la tua vigile parola; 
Sulle fronti dei Re s’imprime ardita; 
Ne per la turba letterata sola 
Va; ma su bocche popolari ha vita, 
Nella frequente via rapida scende, 
La s’accampa e da forza, e forza prende. 

Il Giusti in seguito lo ringrazib da par 
suo, dedicandogli II Gingillino. 

« .... Pompei (continua il Giusti nel suo 
« (itinerario) e cosa unica nel suo gene- 
« re, ma quelle pitture, quegli stucchi, mi 
« rammentano i Romani ammolliti. Consi- 
« derando la bellezza degli affreschi e del- 
« le statue> bisogna dire che Parte appe- 
a na e ritornata sopra i suoi passi. Ma l’a- 
« versi alle costole uno di quei solid cu- 
« stodi a dirti qui russavct Sallustio, qua, 
« si lavava le mani Cicerone, Id si pettina- 
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« ua Lima, e una nota indicibilo. Che m’im- 
« porta di tirare a indovinare, quando so 
« di certo cbe la abitavano i Romani , e 
« dalle gravi cure della Repubblica e dal- 
« le fatiche della guerra si ristoravano tra 
<c quelle delizie \ Gli avanzi parlano da se , 
« l’animo gl’intende, e basta. Del resto, fi- 
« gure , ornati , quando si trovano intieri 
<c paiono fatti d’oggi se l’eccellenza dell’ar- 
<c te non ti rammentasse che noi siamo al 
<c di sotto. Come la reverenza dell’autorita 
<c cresce a ragione della distanza, cosi il 
« pregio e la cura delle cose antiche si fa 
« maggiore a misura che ci allontaniamo 
<c dair epoca che le vide nascere. II tempo 
<c consumandole pare che le faccia piu gran- 
« di, e un avanzo , un resto , un frantume , 
<c parla piu alia mente desiderosa di quello 
<c che non l’appaghi la bellezza d’un monu- 
(C mento intiero in tutta la sua magnificen- 
(c za.... Ora ne rimangono gli scheletri; ma 
<c appunto come da uno scheletro umano si 
<c pu6 argomentare della bellezza e del vi- 
« gore dell’uomo, cosi da uno di quei resti 
<c nudi e corrosi apparisce il bello e il gran- 
« de dell'opera.... » 

Ritornando in Toscana gPintravvenne un 
casetto che egli stesso mi narrd, e che poi 
sua madre m’ha confermato tal quale. E po- 
ca cosa a dir vero; ma tant'6 vo’narrarlo. 

Erano giunti a Sant’Agata, (1) allorche si 

(1) Villaggio fra Capua e Mola di Gaeta. 
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trovarono in una locanda seduti a tavola 
con altri viaggiatori Ira i quali una signora 
molto bella. Erano questi di modi cortesi e 
gentili, talche una certa simpatia si sveglib 
fra tutti. La letizia che il viaggio fa nascere, 
il bisogno di comunicarsi le recenti impres- 
sioni , die luogo ad una conversazione pia- 
cevole. Il Giusti e sua madre essendo rico- 
nosciuti dalla pronunzia per Toscani, furo- 
no richiesti se erano tali veramente. 

— Siamo di Pescia, risposero. 
— Del paese del Giusti , replied uno di 

essi. 
" — Di quel famoso poeta , aggiunse un 
altro. 

E qui un lungo elogio. Poi un terzo do- 
mandd: 

— Lo conoscono? 
— Tutti zitti, La mamma sorride, guarda 

il figliuolo , arrossisce , poi divien seria. Il 
Giusti risponde: 

— Si. 
— Ed e giovine, vecchio?.. 
— Oh giovine , giovine , risponde subito 

la madre. 
— Ed e bello? domanda la bella signora. 
Qui un nuovo silenzio ; la madre guarda 

il suo Beppe che non sa dove guardarejpoi 
torna ad arrossire e a sorridere. Ma in quel 
silenzio, in quell’imbarazzo, in quel sorriso 
pudico , materno , era scritto — Il Giusti 6 
qui, ed e raio figliuolo. — Uno dei viaggia- 
tori vi seppe leggere , e allora fu giuocc- 

i 
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forza scoprire il vero. La sorpresa dei viag- 
giatori fu grande quasi quanto la gioia del 
Giusti. 

Demostene, passeggiando per le vie d’A- 

tene , senti dire da una donna che lo mo- 
strava a dito con reverenza : Vedi tu quel- 
l’uomo? E Deraostene. Dante, passando in 
Verona presso un crocchio di fanciulle, udi 
una di queste che diceva : Ecco la quello 
che a sua voglia rnanda all’inferno i nemici 
della patria ; (1) — e Demostene fu ricom- 
pensato dei lunghi suoi studi, e Dante di- 
mentico un momento il suo esilio. Ma la 
loro gioia non era compiuta: essi non a- 
vevano accanto una madre. 

CAPITOLO NONO 

TESTAMENTO. 

Il viaggio di Roma e Napoli avendo re- 
cato al Giusti qualche sollievo, pot6 rico- 
minciare a studiare. Ma questo sollievo fu 
di breve durata; poich6 appena giunto in 
-Firenze torno ad ammalarsi, (2) e dove 
anco desistere dai cari suoi studi; la qual 
cosa per lui equivaleva a esser malato due 
volte. Conservando, nonostante i molti suoi 

(1) Boccaccio, Vita di Dante. 
(2) Vedi lettera ad Antonio Ranieri, n.145. 
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incomodi, le guance fresche, rosee, nutri- 
te, faceva nascere in qualclie malizioso il 
dubbio che egli non fosse malalo davve- 
ro.—Tu mangi, diceagli taluno,bevi, dormi, 
passeggi ed hai una faccia che sembri un 
fattore: (1) coteste le sono malinconie.— 
Fa per rendersi interessante, osservava un 
altro, figurando di scherzare, ma dicendo 
sul serio. — Ma che ti senti^ soggiunge- 
va un terzo; e col minuto richiedere e col- 
l’incredulo ascoltare, parea gli dicesse: A- 
mico, tu ti butti malato, perche non ti rie- 
see piu scrivere. — Bisognava aver pro- 
vato queste molestie, bisogna aver cono- 
sciuto il Giusti per immaginarsi quanto do- 
vea tribolare. 

Recossi allora da Enrico Mayer a Livor¬ 
no per respirare l'aria marittima; cola sep- 
pe che a Lugano era stata fatta un’edizio- 
ne dei $uoi versi da un pirata libraio, pie- 
na zeppa di spropositi, ove eran date per 
sue le composizioni dei suoi imitatori. I do- 
lori dell’animo vennero in questo modo ad 
accrescere i fisici patimenti, talche credet- 
te essere veramente presso a morire. In 
questo mesto pensiero scrisse ad Atlo Van- 
nucci lalettera seguente che non pu6 leg- 
gersi senza profonda commozione, pensan- 
do al momento solenne nel quale egli at- 
fidava il suo onore a un amico. 

(1) Vedi lettera all’Alberti, n. 191. 
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Mio caro Vannucci 
Livorno, 14 settembre 1844. 

Non crepa un asino 
Che sia padrone 
D’andare al diavolo 
Senza iscrizione. 

« Questi versi scritti anni sono mi fanno 
« temere che qualcuno dopo la mia morte 
« possa essere tentato a scrivere qualcosa 
« di me; e siccome io vivendo mi sono mo- 
<( strato sempre tale e quale , non vorrei 
« che mi si potessero abbaiare sul sepol- 
« cro altri versi dello stesso Scherzo che 
« dicono: 

Ma dall’elogio 
Chi t’assicura, 
O nato a vivere 
Senza impostura ? 
Morto, e al biografo 
Cascato in mano, 
Nell’ asma funebre 
D’un ciarlatano 

Menti costretto, 
E a tuo dispetto 
Imbrogli il pubblico 
Dal cataletto. 

« Dunque, per mettere le mani avanti, se 
« mai si desse il caso che io me ne do- 
« vessi andare prego te a salvarmi da o- 
« gni pericolo, scrivendo poche righe sul 
a conto mio. Tu sei uomo sincero, di buoni 
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« principii e d’indole liberissima, ed e per 
« questo che io voglio mettere la mia mu- 
« moria nelle tue mani. Mi sarebbe grave 
« specialmente una lode o un biasimo non 
a meritato, e vorrei o che si tacesse del 
« tutto e che si parlasse di me colla stes- 
« sa franchezza colla quale ho scritto io 
« medesimo quel poco che lascio. 

« Son nato a Monsumraano nel 1809, poi 
« passato colla famiglia a Montecatini , e 
« linalmente a Pescia nel 1828. Della mia 
« prima infanzia noterd , per mera piace- 
« volezza, due buffonate: una che mio pa¬ 
te dre non voile che la levatrice mi acco- 
« modasse il cranio come usano tare seb- 
« bene l’avessi cacciato fuori della forma 
a di un pane di zucchero, motivo per cui 
« sarebbe un’indiscretezza 1’ accusarmi di 
« aver fatto di testa, e di non essermi as- 
« soggettato alle regole dei cervelli rimpol- 
« pettati; V altra che lo stesso mio padre, 
« appena cominciai a spicciare le prime 
« parole, m’insegno il Canto del Conte U- 
« golino, e di qui potrebbe darsi che fos- 
« se nato Pamore alia poesia e alio stu- 
« dio continuo della Divina Conwiedia. A 
« Montecatini fui educato da un prete, buon 
« uomo in fondo, e anche dotto per que 
(c lo che faceva la piazza , ma subitaneo, 
« collerico e manesco.Passai a Firenze nel- 
« l’lstituto Zuccagni, e la veramente comin- 
« ciai a prendere amore agli studi per le 
« buone maniere e per le amorevoli cure 
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« di Andrea Francioni, che riconosco per 
« 1* unico maestro che mi sia stato vera- 
« mente tale, che ho sempre amato e be- 
« nedetto di tutto cuore. Da Firenze pas- 
« sai nel Collegio di Pistoia, da Pistoia in 
« quello di Lucca, e da Lucca tornai a Mon- 
« tecatini, riportando poco profitto , poca 
« educazione, e 1’intimo convincimento di 
« non essere buono a nulla. Lassu conso¬ 
rt mai un anno quasi inutilmente, poi fui 
« mandato a Pisa a studiare il Diritto di 
« contraggenio. Dopo essere stato tre anni 
a senza conclusione in quel bailamme, tor- 
« nai a Pescia, dove la famiglia si era gia 
a stabilita, e dove sciupai altri tre anni e 
« mezzo in una vita oziosa,nojosa,senza re- 
« gola e senza scopo. Gli spropositi fatti e 
« certi fastidioli che allora mi parevano una 
« grancosa ed ora riconosco per risibilis- 
« simi, mi ricacciaron a Pisa e poi a Firenze 
« sotto la bandiera di Giustiniano. Presi i 
« miei titoli di Dottore e d’Avvocato, ma gli 
« ho sempre h in cartapecora,senza esser- 
« mene servito mai ncppur nella firma e 
« nelle carte da visita. Ho avuto sempre 
« poca stima e poca speranza di me stes- 
« so, ma in tutto questo tempo, era tale la 
« persuasione di non valere un’acca, che 
« dentro di me ridevo di chi mi diceva che 
« io era nato disposto a qualcosa. Solamen- 
« te sentiva una certa smania inesplicabile 
« d’impancarmi a ciarlare di letteratura, di 
« leggiucchiare e di scrivere ora versi,ora 
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« prose; ma finivo sempre col buttare in 
« un canto i libri e i fogli e tornare a fare 
« lo spensierato, mestiere al quale per di- 
« re il vero ho inclinato sempre un tan- 
« tino. Fin dal 1831, a forza di raspare sen- 
« za guida e senza concetto, m’era venu- 
« to fatto uno scherzo sulle cose d’allora, 
« e il favore degli amici, piuttosto che il 
« mio proprio giudizio, mi fece intendere 
« che poteva aprirmisi una via. Trascurai 
« un pezzo questa specie di vocazione, poi 
« la ripresi quasi per forza e per fame una 
« prova, non sentendomi sicuro di vemr- 
« ne a capo ; e anno per anno ho segui- 
« tato, senza presunzione, senz’odio con- 
« tro nessuno in particolare , e senza te- 

,« nere per moneta corrente tutto il bene 
« che me ne dicono e tutto il grido che me 
« ne promettono. Ho avuta molta facilita 
« d'imparare, ho letto pochi libri, ma cre- 
« do d’averli letti bene assai; del resto so 
a no ignorantissimo di molte cose essen- 
« ziali°da far paura e pieta a me stesso. 
« Questo m’ha sempre umiliato al mio co- 
« spetto, e m’ha salvato dal troppo osare 
« e dall’insuperbirmi di quel poco che mi 
« era rimasto nella testa. Ho avuto molti 
« difetti per i quali ho patiti molti dolori 
« e molte vergogne, e forse in pena di quern 

non mi sono state valutate alcune buo- 
« ne qualita che mi pareva d’ avere. Non 
« ho invidiato , non ho perseguitato mai 
« nessuno, e se talvolta mi son lasciato tra 
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« sportare dall’indole subitanea, e stato un 
« luoco di paglia. Ho amato come si puo 
« amare ed ho sentito vivissimamente l’a- 
« micizia. Dell’amicizia non ho da lagnar- 
« mi o son bagattelle; dell’amore molto, o 
« per colpa mia propria o per colpa d’al- 
« tri, dimodoche aveva finito per farlo ta¬ 
ct cere, e m’era riuscito con molto scapi- 
« to del cuore e della mente. Ho molto sof- 
« ferto, e molto goduto, e mi sono troppo 
« scoraggito nelle disgrazie , e troppo fl¬ 
ee dato quando le cose mi andavano a se¬ 
ct conda. Mille dure prove, mille disingan- 
« ni acerbissimi non mi hanno potato ne 
cc mettere in sospetto ne scemare la fldu- 
ct cia nei miei simili altro che a parole , 
ct e dopo avere sospirato e fremuto lunga- 
ct mente, ho finito per prendermi anche io 
ct la mia parte della colpa,' conoscendomi 
cc uomo. Quel poco che ho potuto scrive- 
« re m’ha procacciato molti amici, molto 
« favore, molte compiacenze che mi sono 
ct state un largo compenso ai dolori della 
cc vita, di alcuni dei quali non oso parla- 
« re apertamente , e desidero che riman- 
« gano sepolti meco. Non faccia inganno 
« a nessuno 1’ avermi veduto il piu delle 
tc volte gaio e svagato; e tenete tutti per 
«. certo, che spesso mi sono avvolto e qua- 
« si inebedito nella folia per paura di star- 
« mene solo con me stesso, perclie si so- 
ct spendessero le here battaglie che si com- 
cc battevano in me. Qualche volta il dolo- 
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« re mi ha fatto ardito, fiero e loquace ol- 
« tre il dovere; ma quanto ho compatito, 
« quanto ho dimenticato, oh quante ama- 
« rezze mi sono ricacciato dentro per pau- 
« ra di dir troppo, per paura di non esser 
« creduto, per paura di non esser inteso! 
« *Ma ho perdonato e perdonato di cuore, 
« perche cosi vuole l’.animo raio, e perche 
« chi sa quanti avro tormentato anch’io o 
« volendo o non volendo. Ho molto da ar- 
« rossire di me stesso, e prego il Cielo e 
« gli uomini a voiermi esser benigni per 
« quel poco di buono che posso aver fat- 
« to, e dimenticare generosamente i miei 
« vizi, i miei errori. Io non me ne scuso 
« o non me ne sono scusato mai; come mol- 
« ti fanno, e posso dire d’aver tentato di 
« correggermene colla speranza di potervi 
« riuscire. Oramai se non mi basta la vi- 
« ta , valga qualcosa la buona volonta. 

« Per quanto possano esser corse alcune 
« voci ozioce sul conto mio, dicliiaro che 
« non ho mai patita veruna molestia ne per 
« parte del governo ne per parte del pub- 
« blico, e rigetto da me la nomea di vitti- 
« ma e di perseguitato, molto piu che ho 
« visto parecchi cercarla , scroccarsela e 
« i'arsene belli. Ho detto a tutti le cose mie 
« coll’aperta schiettezza dell’uomo che sa 
« di non menlire e di non voler male a nes- 
« suno. Quella mania di far mostra di se, 
a io non l’ho potuta mai capire ne in me 
« ne in altri, e credo d’essere stato accor- 
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ft to bastantemente per conoscere il vero 
« biasimo e la vera lode. Ma forse l’amor 
« proprio mi adula, e anco in questo mi ri¬ 
ft metto. 

« Soli ventotto Scherzi dei quali ho la- 
« sciato nota nelle mani di un amico cari^s- 
« simo (1), voglio che siano pubblicati;*il 
« resto o non e mioj o lo rifiuto, e prego 
« che non mi sia fatto Poltraggio d’andare 
« a ripescare tutte le minuzie che mi pos- 
« sono esser cadute dalla penna. Quelli che 
« li leggeranno, pensino che avrei deside- 
« rato, ma forse non potuto far meglio, e 
« che ho dato poco al mio paese, perche 
« l’ingegno e la salute non mi sono bastati. 
« Questa scelta che ho fatto tra i miei scritti 
« non e mia solamente, ma anco consiglia- 
« (a da persone che ho amato e stimato, e 
ft che roeritavano per tutti i lati d’essere a- 
« scoltate e obbedite.Non le nomino per non 
« cadcre in sospetto di volermi fare appog- 
« gio di nomi celebri e riveriti, e per rispar- 
« miare a loro le brighe e i fastidi che po- 
» trebbero patire per essermi lasciato an- 
« dare ad un eccesso di gratitudine. Mi con- 
« ferma in questa risoluzione l’aver veduto 
« quanto poco scrupolo si fanno certuni di 
« mettere nelle peste gli amici e conosciu- 
« li, o per poca considerazione, o per zelo 
a sovercliio, o perch6 trovandosi in salvo, 
« non badano tanto per la minuta a chi puo 

(1) Enrico Mayer. 
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« pericolare. Tacerd quei nomi, ma ne por- 
« tero meco la memoria e l’affetto come di 
« cosa santa e preziosa al mio cuore, che 
« tante volte si e confortato edesaltato del- 
« la loro amicizia. 

« Protesto piu specialmente che non mi 
« appartengono un Sonetto al Contrucci, II 
« Creators e il suo monclo, uno Scherzo per 
« la soppressione dell’Antologia, Le Croci 
(( del 1&A2, una Satira a Cesare Cantu, II 
« Giardino, II Picciotto} e altre cose di que* 
« sta fatta, delle quali non mi rammento, e 
« mi vergognerei di avere scritte. Debbo- 
« no essere d’uno di quei mordaci timidis- 
« simi, che urlano rimpiattati al primo che 
« passa, vendendo i loro bassissimi odii e 
« le ire meschine come sante e nobili cen- 
« sure. 

« Se tu volessi parlare delle cose lasciate 
« in tronco potresti dire che oltre parecchi 
« altri Scherzi meditava di scrivere un li¬ 
ft bretto su i costumi delle nostre monta- 
« gne, in foggia di commento ai Rispettc 
« che cantano lassu. Voleva riordinare e 
« dare una forma agli appunti presi sulla 
« D'wina Commedia, lavoro nel quale non 
« avrei forse fatto nulla di nuovo, ma rac- 
« colto e ordinato il meglio che ne e stato' 
« pensato. Voleva fare un’operetta sui modi 
« di dire, scegliendo quelli da tenere in eor- 
« so, da quelli oramai troppo vieti e da met- 
« tersi la. Sopratutto mi stava a cuore di 
« condurre a termine l’opera pensata lun- 

0 
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« gamente su i Proverbi, dei quali bo fatto 
« raccolta giu giu, giorno per giorno, per 
« Pamore della lingua e della sapienza pra- 
« tica. Se mi fosse riuscito d’mcarnare il 
« mio concetto, sarebbe nato un libro da a- 
« versi a mano da tutti; scritto senza boria, 
« senza pompa, senza affettazione nessuna; 
« ma alia buona, all’amichevole, come con- 
« viene alia materia. Avrei fatto tesoro spe- 
« cialmente della lingua parlata che non e 
« tenuta in onore quanto bisognerebbe, e 
« speravadi non fare cosa inutile, se il tem- 
« po e l’ingegno mi si fossero prestati. Una 
« ombra di questo lavoro sara trovata fra i 
« miei fogli e apparira anqo meglio da una 
« lettera indirizzata al Francioni. Poteva 
« darsi che tentassi anco la Commedia, seb- 
« bene m’abbia fatto sempre una paura ter- 
« ribile, e sia persuaso che non vi sarei riu- 
« scito. Inoitre ho almanaccato molto col 
« cervello per tentare una specie di Roman- 
« zo sul gusto di Don Quichotte o del Gil- 
« Bias, e per quanto non abbia mai presa 
« la penna neppur per cominciare, confes- 
« so che da molti anni e stata la mia tenta- 
« zione quotidiana. Avendo bazzicata gente 
« d'ogni risma, mi sentiva in corpo tanta 
« robada tesserne tre o quattro volumi; ma ! 
« puo essere che sia state un castello in 
« aria da rovinare alle prime mosse, o da 
« non arrivare mai al tetto. In ogni modo, 
« in tutto cio che ho scritto o che ho pen- 

1« sato, non ho avuto in mira che di pagare 
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« tm tributo al mio paese nella moneta che 
« aveva in tasca, la quale se non 6 d’oro o 
« d’argento, credo almeno che non sia falsa. 

« Troverai in questa lettera o troppo o 
« troppo poco, poiche l’ho scritta in mezzo 
<( ai dolori, spronato dal desiderio che nes- 
« suno mentisca sul conto mio. Tu leva e 
« aggiungi come ti detta la coscienza, e ba* 
« da che non ti faccia velo l’amicizia passa- 
« ta tra noi. Sii breve, schietto, severo, e 
« dornanda di me ai piu intimi, come ai sem- 
« plici conoscenti, per raccapezzare il vero 
« ch’io non avr6 saputo dirti. Per quanto ne 
te pensino certuni, io non credo che il mio 
« nome debba essere tanto temuto da far 
« segnare col carbone chiunque s’attentas- 
« se a rammentarlo; nonostanto fai in mo- 
« do di porti in salvo, stampando fuori d’l- 
« lia e lasciando anonimo il libretto. 

« Perdonami se ti do questo calico peno- 
« so e scabroso, e non attribuirlo a bramo- 
« sia di fama, ma, come t’ho detto gia due 
« vplte, al timore d’essere sfigurato o in be¬ 
et ne o in male. L’abuso e il mercato che 
« si fa dai biografi e dagli epigrafai m’ha 
« fatto ribrezzo quando si trattava d’altri, 
« figurati poi quando si tratta di me! A que- 
« sto proposito voglio aggiungere una cosa. 
« Forse la morte verrebbe a tempo per prov- 
« vedere ai miei bisogni. Io da una certa 
« epoca in qua mi sentiva quasi isterilito, 
« e forse, seguitando a scrivere, sarei an¬ 
te dato a scapilare un tanto, sebbene aves- 
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ft si molta Carne al fuoco. Se lidirai qualche 
« benevolo che dica di me: Oh se avesse 
« vissuto-piu a lungo* chi sa cosa avrebbe 
« potuto fare! — rispondigli che forse non 
« avrei fatto nulla di piti, e che molto pri- 
« ma d’ammalarmijSentiva o credeva di sen- 
« tire dei cenni di decadimento. I progetti 
« erano molti, le forze poi chi sa ? 

« Se moriro, muoio per un disturbo dal 
« quade non ebbi virtu di difendermi o per 
« debolezza d’animo o per troppa delicatez- 
« za di fibra. Gia, per il dolore dello zio, io 
« era disposto alia malinconia,quando il so- 
« spetto d’idrofobia fini per turbarmi. Dopo 
« pochi giorni passo, ma il colpo aveva la- 
« sciata una traccia profonda, turbandomi 
«irreparabilmente le funzioni della dige- 
« stione. Appena avvertita la lesione ai 
« basso ventre, mi corse il pensiero alia ma- 
« lattia di famiglia, e per quante me ne ab¬ 
et biano sapute dire, non ho potuto mai mu¬ 
te tare opinione, perche 

.... io meglio i miei 
Casi d’ogni altro intendo. 

« fi andata cosi e bisogna piegare il capo. 
« Ricordati di me, e sii certo che tu sei sta¬ 
te to uno di quelli che ho amato grandemen- 
« te e stimato quanto si puo amare e stima- 
« re. Te ne sia un'ultima prova questa let- 
« tera scritta in un momento solenne,' ma 
« con piu serenita d’animo di quella che io 
« stesso non avrei creduto. Fino a che bar- 
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« collava tra la speranza e il timore, mi sen- 
« tiva meno forte sulle gambe; ora che l’uno 
« e l’altro se ne sono andati, mi pare di 
« camminare piu spedito. 

« Prendi un abbraccio e un bacio di con- 
« gedo dal tuo 

Giuseppe Giusti. » 

« PS. Questa letlera e scritta perche ti sia 
« rimessa agli estremi. Due mesi dopo la 
« rileggo, e temo che t'abbia a parere o su- 
« perba o molesta. Siccome vedo che di 
« tutti si scrive qualcosa, non ho creduto 
« peccare di presunzione dubitando che 
a qualcosa possa essere scritto anco di me. 
« Meglio se ognuno tacera; ma se qualcu- 
« no ha a parlare, parla tu come sei solito, 
« almeno sapranno il vero. Nemici non so 
« d’averne, ma ho molti amici, e temo piu 
« di questi che di quelli, perche in coscien- 
« za non credo d’essere tutto cio che me ne 
« hanno detto, o almeno ne sono in gran 
« dubbio. Dei miei scritti, lascia il giudizio 
« a chi li leggera;solamente salvami da quel* 
« li che non son miei (1). 

(1) Questa lettera non essendo stata chiu- 
sa e non essenclovi stato fatto indirizzo, non 
pote essere inviata al suo destino, e rima- 
se confusa fra le moltissime carte del Giu¬ 
sti che ricevei dal Capponi. lo avea fatto 
gia le indagini occorrenti per scrivere que¬ 
sta Biografia , allorcjie mi cadde sott’ oc- 
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CAP1T0L0 DECIMO 

GOSE VARIE. 

Ii Giusti frattanto riavutosi da questi ac- 
ciacchi merce le cure amichevoli dell’otti- 
rao Enrico Mayer, il quale gli aveva aper- 

chio; Ietta appena, conobbi che sarebbe sta- 
ta in me arroganza e peggio l’intraprendere 
questo lavoro, e 1’inviai subito ad Atto Van- 
nucci, scrivendogli che deponevo lietamen- 
te la penna nelle sue mani, sicuro che in 
questo cambio ci avrebbero guadagnato un 
tanto il Giusti, la letteratura ed io piu di 
tutto. Ecco quel che 11 Vannucci mi rispose: 

Caro Amico, 

« Ho letto con profonda mestizia la bella 
« lettera del Giusti, la quale mi onora alta- 
« mente colla plena confidenza che egli po- 
« ne in me stimandomi di animo capace a 
« scrivere liberamente e schiettamente di 
« lui. Se questa lettera mi fosse stata rimes- 
« sa, secondo la sua valonta, appena egli 
(c fu rapito all’Italia e agli amici, io avrei ac- 
<( cettato subito I’onorevole incarico che pel 
« suo affetto voile affidarmi, e mi sarei stu- 
« diato di fare religiosamente il dover mio, 
<c scrivendo quello che io sentivo e sapevo 
« del suo ingegno, del suo animo e della sua 
« vita. Ma dacchd questo testamento mi 
« giunse quando il lavoro e gia stato co- 
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to la sua casa c il suo cuore, detle in luce 
i versi di serio argomento, giada lui spar* 
samente pubblicati; e nella dedica die ne 
fece alia Marchesa Luisa D’Azeglio, tolse 

« minciato secondo l’intenzione del testato- 
« re, io debbo rinunziarvi. II Giusti impau- 
« rito dei ciarlatani, venditori di elogi e di 
« epigrafi, raccomando la sua memoria alia 
« lealta di un araico. Tu die lo conoscesti 
« e lo amasti per lunglii anni, scriverai con 
« la coscienza e la verita che egli chiede- 
« va. Quindi i suoi desiderii saranno adera- 
« piuti, ed io non posso far altro che pre- 
« garti a pubblicar presto il tuo scritto, che 
« dettato con animo libero e schielto rende- 
« ra testimonianza del vero e mostrera il 
« cuore che ebbe l’uomo, il cittadino e il 
« poeta. 

a Ti saluto di cuore, e sono 
Aff.mo tuo 

Atto Vannucci » 

lo feci quanto potei per distogliere il Van¬ 
nucci dal suo proposito; rna non essendovi 
riuscito, deliberai di terminare e pubblica- 
re questo mio scritto. Il Giusti, dissi fra me, 
in fin dei conti vuole per biografo un ga- 
lantuomo, e fino a galantuomo ancor io ci 
pretendo; quanto poi alio stile tu, o lettore, 
vi hai scapitato di certo: ma cosa vuoi che 
ti dica* ho fatto tutto quel che ho potuto; 
e chi fa quel che pud fa quel che deve. 
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occasione di vituperare pubblicamente il 
contrabbandiere luganese, (1) che gli avea 
rubato e sciupato gli altri suoi versi. Dopo 
di questo penso di darli in luce egli stes- 
so. A tale effetto torno a limare quei com- 
ponimenti che intendeva riconoscere per 
suoi, e quando le forze non gli bastavano 
alia fatica, la penna dalla sua mano pas- 
sava in quella dell’amico Mayer. In questo 
tempo essendo io andato a visitarlo gli 
proposi di essere il suo editore ; la qual 
cosa fu da lui accettata , e nel seguente 
anno 1845 col semplice titolo di Versi (2) 
venne fuori la prima edizione delle sue 
opere da lui medesimo rivista e ricono- 
sciuta. 

Scorsa in questa guisa Testate, cedendo 
a 1 Tinvito del medico Leopoldo Orlandini si 
reco a Colle di Val D’Elsa, ove rimase il 
seguente autunno. AIT aria pura di quei 
poggi si riebbe un poco; comincio a fare 
qualche ^ passeggiata a piedi e a cavallo : 
gli torno un po’ d’appetito, un po* di forza, 
un po’ d’allegria. « Ho raccapezzato (scri- 
« ve a Gino Capponi) (3) un cavalletto che 
« mi porta qua e la per questi paesetti 
<f circonvicini, e col fareun po’a tiratira 
« e un po’ a compatirci torniamo tutti e 
« due alia stalia senza gravi inconvenien- 

(1) Vedi lettera al Biagi, n. 186. 
(2) Bastia, Tipografia Fabiani, 1845. 
(3) Vedi lettera n. 160. 
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« ti ». Passava poi la serata coU’Orlandini 
in letture piacevoli e soprattutto con Vir- 
gilio; con quel tal Virgilio che da tanti anni 
avea 1’ abitudine di portarsi seco in letto 
ogni sera che Dio metteva in terra, e let- 
tone un duecento versi porselo sotto il 
guanciale e addormentarcisi sopra (1). Lo 
Orlandini leggeva con unavoce cosi dolce, 
un accento cosi arraonioso, e intendeva e 
faceva si beneintendere quel che leggeva, 
che il Giusti stavalo ad ascoltare per in- 
canto. Cosi udendo dei versi gli ritorno la 
voglia di fame qualcuno, sebbene di un ca- 
rattere molto differente da quello cheudi- 
va: o scrisse, quasi a modo di ricreazione, 
l'Amor Pacifico. « E questo (egli dice) (2) 
« uno Scherzo innocente da dirsi aveglia 
» e da staraparsi con licenza de’superiori 
« anco a Modena ». Tomato nel novembre 
del 1844 a Pescia, vi rimase fino all’estate 
seguente lavorando e studiando. Egli leg¬ 
geva da qualche tempo Montaigne, ne e a 
dirsi con quanto piacere. Dotato come il 
francese filosofo di un buon senso vero , 
indomito, suo, non accettava come lui al- 
tra autorila che quella irrecusabile della 
ragione. Lessero entrambi pochi libri, ma 
pero li rilessero. Montaigne impiego gli 
ultimi dieci anni della sua vita a limare i 

(1) Vedi lettera al Fanfani n. 288. 
(2) Vedi lettera alia Marchese d’A?cglio. 

n. 196. 
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suoi scriiti, il Giusti mori col tiraore di non 
averli abbastanza limati. L’amor della con- 
cisione, l’avidita dalle finezze soprafflni li 
fece qualche volta cadere entrarabi nella 
oscurita; (1) difetto non lieve in ogni scrit- 
tore specialmente nel satirico: un epigram- 
ma non inteso, e una pistola che fa cecca. 
Non e facile trovare due ingegni cosi ori¬ 
ginal! e tuttavolta cosi somiglianti: e que¬ 
sts somiglianza indusse il Giusti a tradur- 
re due Saggi di Montaigne, (2) fcanto piu 
che l’unica traduzione italiana che si abbia 
del francese filosofo e stata fatta da un 
greco che sapeva tanto il francese da tra- 
durra moineau per monaco, quanto ognun 
sa che vuol dir passerotto. 

Immagino e-scrisse U Papato di Prete 
Pero, nel quale tratto a modo suo (3) la 
questione toccata da Gioberti, dal Balbo ec. 
Questo componimento sembro una profe- 
zia nei primi due anni del Pontiflcato di Pio 
IX; speriamo che un giorno divenga una 
realta. Scrisse poi il Gingillino, nel quale 

(1) Vedi lettera all’Arcangeli, n. 333: e 
lettera al Capponi, n. 30i. 

(2) Dell'amore dei genitori verso iJlgliuo- 
U alia signora d’Estissac, e Dell: educare 
i dgliuoli, alia signora Diana de Foix con- 
tessa di Gurson. Quest’ ultimo e incom- 
pleto. 

(3) Vedi lettera alia marchesa d’Azcglio, 
Euisa 196, 
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« (egli dice) ho cercato di cingere di tuttc 
« le loro vilta, di tutte le loro contumelie 
« coloro che' cercano salire alle cariche 
« dello Stato per la via del fango e della 
a turpitudine (1) »• Questa trilogia satirica, 
com’ ei la chiama (2) , d un ritratto par- 
lante di quella tal razza d’impiegati; ritrat¬ 
to che a raio credere non potra mai per 
volgere d’anni scemare di pregio ; peroc- 
che se tanto piu piace un ritratto quanto 
piu somiglia all’originale che si conosce, 
credo che II Gingillino piacera sempre e 
sara sempre riconosciuto , almeno fino a 
tanto che gli originali. che ritrae non spa- 
riranno dal mondo. Nel Gingillino, il Giu* 
sti presentandoci invece del vizio il vizio- 
<;o ci fa assistere non ad un sermone, ma 
a un dramma. Noi vediamo il protagom- 
sta muoversi, respirare. L’antica satira si 
compone di discorsi eleganti in yero, ma 
di discorsi; qui vi sono personaggi, intrec- 
cio, svolgimento. 11 Gingillino , e una n 
quelle poesie che sara letta forse anche 
quando la nostra lingua , come la latina, 
non sara piu parlata. , . 

Nel mese d’ agosto del 1845 trovandosi 
col Professore Giovanni Battista Giorgim 
a Lucca , fu da questo invitato a fare in 
un suo legnetto, una scappata alia bpezia, 
0V/e la Marchesa d’Azeglio era a fare i Ba- 

(1) Vedi lettera alia D’Azeglio n. 196. 
(2) Vedi lettera al Capponi, n. 19a, 
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gni in compagnia della Vittorina Manzoni 
la quale divenne poi moglie dello stesso 
Giorgini. Questi dunque nel fare al Giusti 
tale invito, aveva le sue buone ragioni; e 
siceome il Giusti non ne avea nessunissi- 
ma per rifiutarsi, accetto, e il giorno dopo 
passeggiavano entrambi sul Golfo in com¬ 
pagnia di due donne gentili. Disgraziata- 
mente quests signore avevano flnito i loro 
bagni, e se ne dovevano tornare a Milano. 
Cominciarono dunque a dire che Genova 
era una bella citta , e bella tanto che si 
chiamava la Superba, poi che era poco di- 
stante di li, che la stagione era ottima, 
che avevano a Genova non pochi amici ca- 
rissimi, e aggiunsero poi tante buone ra- 
gioni e le porsero con tanto buon garbo, 
che il Giusti e il Giorgini non poterono di 
far meno di accompagnarle fino a Genova, 
anzi fino sulla vetta dell’Appennino. Aliora 
o fosse la scesa, o fosse altra ragione qua- 
lunque, il legnetto del Giorgini prese l’an- 
dare e non vi fu piu modo di fermarlo. 
Cosi essendosi partiti da Lucca per anda- 
re alia Spezia arrivarono fino a Milano, (1) 
facendo il contrario di colui che volendo 
fare un viaggio da Firenze a Stokolm era 
rimasto a Legnaia. 

Sarebbe difficile narrare debitamente la 
accoglienza che fece loro il Manzoni, il 
quale era gia in corrispondenza letteraria 

(1) Vedi lettera a Enrico Mayer, n. 221. 
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col Giusti, sebbene ancora hem lo cono- 
scesse di persona. Essi rimasero dunque 
in casa sua un meso (1) conversando col 
Grossi, col Torti, col Rossari, col Rosmi- 
ni ed altri illusti i amici dell’ illustre loro 
ospite. 

In quel tempo io mi trovavo per caso 
cola, e avendo incontrato il Giusti sentii 
che si proponeva di venire a passare 1’in- 
verno a Pisa. Allora gli domandai: 

— E da chi pensi d’andare 
— Non lo so per adesso. 
— Vuoi venire da me? 
— Volentieri, ma a un patto. 
_Lo sottoscrivo prima di conoscerlo. 
_No: bisogna che te lo dica. 
— Ebbene qual’ e£ 
— Che non voglio esserti a carico. 
— Ma io non ho mai tenuto a dozzina 

nessuno. , 
— Dunque non se ne puo parlare, 
— Questa e un’idea strana. 
_E allora non se ne fa niente. 
— E allora addio. 
Questo dialogo fu ripetuto fra noi vane 

volto, finche un giorno vedendolo veramen- 
to puntato, e dall'altro canto premendomi 
di seco vivere familiarmente , gh dissi- 
Quello che preme e che tu venga; sul re- 
.sto fa' quel che vuoi. Qui una stretta di 
mano e ci lasciammo. 

(1) Vedi lettera al Vaselli n. 217. 
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Nel successive novembre venne a Pisa 

da me. Giunto appena gli feci la domanda 
che tutti gli facevano, cioe se avesse scrit- 
to nulla di nuovo , ed egli mi recith II 
Giovanetto. £ questo oggi un tipo perduto 
fra noi e che era tanto comune a quei 
tempi ; ma questo componimento rimarra 
sempre come un modello di stile. Vi e fra 
l’altre un’espressione che fece fortuna, cioe 
martire in guanti gialli. Infatti un cattivo 
medico venne chiamato un ciarlatano in 
guanti gialli, un banchiere fraudolento uno 
strozzino in guanti gialli, i conquistatori di 
qualunque paese mai siano , assassini in 
guanti gialli; e an che a’ giorni che corrono 
di questi guanti gialli se ne fa un gran con- 
sumo. II Giusfci e felicissimo in siffatti riav- 
vicinamenti, e it lettore prova sempre una 
lieta meraviglia nel vedere certi vocaboli 
che sembravano dovere stare in perpetua 
guerra fra loro a un tratto stringersi in 
fortunata alleanza. 

Un altro lavoro aveva impreso, cio6 una 
raccolta di Proverbi « messi insieme la la 
quasi via facendo (1) » a studio di saggezza 
pratica e di lingua viva, opera che fu poi 
ampliata ed ordinata da Gino Capponi il qua¬ 
le si piacque inoltre corredarla di preziose 
noterelle. Tutti sanno del resto quanto i 
proverbi siano utili. Una verita stretta in. 

(1) Lettera a! Francioni che fa da Prefa- 
zione qi Proverbi. 
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acute parole penetra meglio nella nostra 
anima e vi rimane piu tenacemente con* 
fitta cbe la v.erita medesima svolta in una 
lunga scritlura. Un tale per esempio mi 
propone di comprare certe Cartelle cbe 
banno reso il trenta per cento. Mi ricordo 
del proverbio: 

Dal grasso partito, partiti. 

e non compro nulla. L’anno dopo la Socie¬ 
ty fallisce e gli Azionisti restano colle Car- 
telle in mano. Altro esempio. Una persona 
mi fa un’ azionaccia : io vado in furia: in- 
vano mi si fa riflettere cbe la cosa non e 
forse brutta come apperisce: io voglio ad 
ogni patto vendicarmi. Mi viene in mente 
il proverdio : 

Chi piu intende piu perdona 

resto un momento indeciso.... poi corro da 
chi mi ha offeso e l’abbraccio. 

Fece dunque opera utilissima il Giusti a 
raccogliere questi proverbi in un volume, 
e piu ancora a scriverne la dedica e i com- 
menti in uno stile casalingo. E indicibile 
la dolcezza cbe provasi ascoltando il vero 
nella sua sempliciia, 6 incalcolabile rati - 
lita che no proviene allorche il libro diven- 
ta un amico. . . 

Un altro e non minore servigio rese il 
Giusti alia patria favella : e fu di prendere 
a modello la lingua parlata in Toscana per 
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fissare la forma di quella da parlarsl e scri- 
versi da ftalia tutta ; nel qual concetto oggi 
con fortunate ardore i piti sapienti scrit- 
tori s’ accordano, Perocehe, lode a Dio, an- 
che un pastorello arcade sa che si cerca 
unificar la lingua per unifleare lanazione; 
sa che ci occupiamo delle parole per me- 
glio intenderci, quando che sia; sulle cose; 
sa finalmente che si cerca di preparare alia 
patria una lingua intanto che la Provviden- 
za ci sta preparando una patria. II Giusti 
percio si dilettava di conversare col popolo 
per prendere di prima mano quei modi di 
cui non abbastanza i dotti si degnano; e 
gli studiava, e gli sceglieva e ne parlava 
e scriveva agli amici (1), alle signore, e alle 
belle signore (2). E il saggio uso che fece 
il Giusti della lingua domestica gli valse 
poi (3) l’onore di esser nominato socio re¬ 
sident© della Accademia della Crusca; la 
quale avendo gia ad istanza di Giovan Batti¬ 
sta Niccolini, di Gino Capponi ed altri be- 
nemeriti dichiarata italiana la lingua che 
fino allora ostinavasi ad appellare toscana, 
pose fine a quella lunga guerra che, era 

(1) « La langue! la langue! e’est Tame des 
« peoples; en elle se lisent leurs destindes ». 
(Bdranger, Ma BLogr. pag. 230). 

(2) Vedi lettera alia d’Azeglio, n. 122. 
(3) Il Giusti fu eletto Accademico il 27 

aprile 1848 e successe al Mancini. 
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stata cagione di tanto e si deplorabile spar- 
gimento d’ inchiostro. 

Scrisse pure in quel tempo il Discorso 
sulla Vita e sidle Operc del Parini, del qua¬ 
le si parld assai variamente: chi gli disse 
bravo, chi lo accuso di avere usato uno sti¬ 
le troppo basso per trattare un argomen- 
to tanto nobile. L’ autore fresco della sua 
opera si difese vigorosamente (1), tanto piu 
che era sostenuto dall’approvazione di uo- 
mini valenti ed illustri (2); ma scorso poi 
qualche tempo e riletto il lavoro si accorse 
che non era perfetto, come rilevasi dal se- 
guente brano di lettera diretta non si sa 
a chi. 

« Se avessi avuto questo volumetto nel 
« 1846, quando scrissi il Discorso sopra il 
« Parini, e se qualcuno de’ tanti Lombardi 
a ai quali mi raocomandai m’avessero indi- 
« cato V. S. come fonte sicura alia quale 
« attingere largamente, il mio lavoro poteva 
« riuscire piu esatto e pin copioso. Oramai 
« quel che e stato e stato, ma se il Le Mon- 
« nier ristampera il Parini come pare che 
« abbia voglia, non manchero di rimanda- 
« re il lettore alle molte notizie che Ella 
« da del Poeta e di coloro che hanno scrit- 
« to di lui. Se le dicessi come dovrci fare 
« quel lavoro, e come a mala pen a forma- 

(1) ~Vedi lettera al Manzoni, n. 284. 
(2) Vedi lettera del D’Azeglio al Giusti, 

n. 291; e del Grossi al Giusti, n. 302. 
7 
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« to sulla carta mi fa quasi tolto di mano 
« dalia fretta dello stampatore, potrebbe pa- 
« rerle forse che io volessi farmi merito e 
« scusa degli incomodi che mi tartassaro- 
« no in quel tempo e dell* altrui soverchia 
« precipitazione. Ma e un fatto che io non 
« potei ne lasciarlo stagionare, per poi tor- 
« narci su a mente quieta, ne... ec. » 

Quanto poi alio stile, sebbene io sia mol- 
to ghiotto delle forme semplici e familiari, 
pur mi sembra che in quello scritto il Giu- 
sti ne facesse un po’ abuso; difetto che egli 
stesso riprova con queste belle parole che 
estraggo da una lettera a Luigi Biagi, (1) 
il quale gli chiedeva un parere sopra un 
suo componimento. 

. . . . « Sai che cosa potrei dirti a quat- 
« tr’occhi ? Che tu nello scrivere spingi un 
« po* tropp’oltre in la la naturale?za Da che 
« palpiti eh ? Eppure v’e un limite, e se l’ho 
« passato ancle io, sia dato sulle mani an- 
« che a me ». 

Ho trovato fra le sue carte alcuni Riror- 
di sopra Ugo Foscolo gettati la alia rinfu- 
sa, ma che a mio credere riuscirebbero di 
non lieve aiuto a chi volesse scriverne la 
Vita. Sembra che al G usti non piacesse 
quella che ne ha scritta il Pecchio e si pro- 
ponesse di trattare tale argomento, appun* 
to perche il Pecchio non lo aveva trattato 
bene. E un libro che manca alia nostra 

(1) Vedi lettera n. 346. 
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letteratura, un debito che ci resta da pa- 
gare alia memoria di quel grande. Ed d iri 
vero vergogna per noi che non si scriva 
la Vita di un uomo che spese la Vita in 
pro della comune patria, com’e vergogna 
per noi lasciare senza degno sepolcro, ii 
sublime cantor dei Sepolcri. 

E di un pubblico monumento siamo pu¬ 
re al Giusti debitori. E questo vorrei che 
sorgesse piuttosto che in Toscana in qua- 
lunque altra parte della Penisola. Onora- 
re pubblicamerite i grandi uomini nel luo- 
go ove nacquero e un fomentare le gare 
municipali, e un accrescere le barriere che 
ci dividono. Io vorrei pur un giorno veder 
sorgere la statua del Mameli a Torino, a 
Genova quella del Perrone e del Passala- 
cqua; quella dei Fratelli Bandiera a Mila¬ 
no, a Venezia quella di Luciano Menara; 
quella di Ruggero Settimo a Napoli, quel¬ 
la di Alessandro Poerio a Palermo. E se i 
tempi non consentono erigere ovunque i 
pubblici monumenti a questi uomini gran¬ 
di, s’inalzino nelle case, nelle Accademie, 
nelle Ville; s’inalzino nei Giardini, invece 
di quei Fauni che ridono , ridono eterna- 
mente non si sa poi di che , quando non 
sia della scempiaggine di chi ce gli ha col- 
locati. 
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CAPITOLO UNDECIMO 

UN LIETO INVERNO. 

Erano scorsi pochi giorni dacche il Giu- 
sti era arrivato da me a Pisa, quando fa- 
cemmo una specie di societa (non segreta , 
intendiamoci)col Professore Giuseppe Mon- 
tanelii,e coi iivornesi Dottore Giovanni Gia- 
comeiii e Avvocato Adriano Biscardi , la 
quale teneva giornalmente le sue sedute a 
tavola, una settiraana in casa del Monra- 
nelli, un’altra in casa mia. Oltre i suddetti 
soci ordinari, ve n’erano poi alcuni aggre¬ 
gate, i quali prendevano parte attivaa que- 
ste sedute. « Siamo tutti amici (scriveva il 
« Giusti al Manzoni) da vent’anni in qua, 
« tutti d’un colore, tutti sicuri l’uno delI’al- 
« tro, e 1’ora delie cinque che e l'ora del- 
« la pentola ci mette la smania addosso e 
« par che non venga mai, come quella del- 
« l’amore (1) ». La penna stessa del Giu¬ 
sti non varrebbe a descrivere quelle ore 
lietissime in tal guisa passate. Chi cono- 
sce il Giacomelli, sa che ove egli e non 
e permesso star seri (2). Il Giusti sembra- 
va ritornato a nuova vita; sembrava quel 
Giusti del « tempo scolaresco buon’ ani-l 
ma (3) ». Divisi da tant’anni avevamo tutti 

(1) Vedi lettera n 235, 
(2) Vedi lettera al Grossi, n, 236, 
(3) Vedi lettera al Manzoni, n. 235. 
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molte cose da narrarci; i commenti che gli 
uditori via via facevano a questi racconti 
non eran meno graditi dei racconti mede- 
simi. Gli epigrammi volavano da tutte le 
parti, e nessuno ignora che il Giusti li sa- 
peva fare. Erano risate che ci facevan per- 
hno lagrimare, e che facevano tanto pro 
specialmente al Giusti da fargli scrivere (1): 
« Io che in questi mesi di patimenti e di 
« solitudine stavo col pover a me d’ aver 
« messo giudizio , quel giudizio degno di 
« piovere addosso colle grinze e coi capelli 
« bianchi, non vi so dire con che piacere 
« mi son qua ritrovato matto come prima ». 

Qualche volta ci leggeva le lettere del 
Manzoni, del Capponi, del Grossi e d’altri, 
che avea ricevuto quel giorno medesimo 
ed era un vero diletto, poiche leggendoci 
anche le sue risposte, ci veniva fatto d’as- 
sistere al le conversazioni che da lontano 
facevano fra loru quegli uomini illustri. 
Qualche volta ci narrava le sue avventu- 
re amorose : e qui nessuno si rimescoli, 
poiche io posso affermare per la verita che 
nome alcuno non fu mai pronunziato. 

II buon umore che tutti invadeva, dava 
una forma comica anche ai piu seri argo- 
menti. Una volta fra l’altre il Giusti essen- 
do indisposto, stava a tavola senza man- 
giare: cosa per lui poco piacevole e meno 
ancora per noi. Ma perche mai, gli dice- 

(1) Vedi lettera al Grossi, n. 236. 
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vamo alia tua eta tu devi esser sempre cosi 
mezzo e mezzo, mentre vi son tanti vec- 
chi che stanno benone? 

— Perche non se la pigliano di nulla: 
sono egoisti, so no della scuola di Fonte 
nolle che campo cent’anni. 

—■ Vale a dire? 
— Egli soleva pranzare col suo amico 

l’Abate Dubos. Erano ambedue buon gu- 
stai, ambedue ghiottissimi delle primizie. 
Un giorno fu loro regalato un mazzo di spa- 
ragi; si trattava d entrare nell’anno nuovo. 
Fontenelle li mangiava sempre coll’ olio , 
Dubos sempre colia salsa. Dopo una lun- 
ga disputa non potendosi trovare d’accor- 
do , fu ordinato alia cuooa di farli mezzi 
colia salsa e mezzi coll’olio. Mentre dun- 
que si cuocevano, Dubos che molto si era 
riscaldato nella disputa, divien rosso, stor- 
ce la bocca, baibetta due parole e cade col- 
pi to da una congestione cerebrale. Fonta- 
nelle afferra il campanello, comincia a suo- 
nare a distesa, e grida alia serva che ac- 
corre ansimando: Tutti colPolio li sparagi, 
tutti coll’ olio ! 

Ai dialoghi festivi succedevano spesso le 
discussioni importanti, in seguito alle quali 
non di rado avean iuogo azioni utili e degne. 

di quel tempo la petizione al Governo di 
cui fu promotore il Montanelli, per impe- 
dire ai Gesuiti di stabilire in Pisa le Mo¬ 
nache del Sacro Cuore, primo atto di re- 



— 103 — 
sistenza civile in Italia flopo tanti anni di 
pecorile obbedienza. 

Qualche volta le nostre discussioni dal- 
la politica passavano alia letteratura. 11 Giu- 
sti, studioso com’era della Dicina Conimc- 
dia, avea cominciato un lavoro sopra Dan¬ 
te che continuo flno agli nltimi giorni della 
sua vita, con cui proponevasi redimerlo da 
certi commentatori che gli hanno fatto di¬ 
re quello che non ha detto, e qualche vol¬ 
ta il contrario di quel che voleva dire. A 
tale effetto prendeva ricordo di tutte le i- 
dee che gli si presentavano , scrivendole 
(come soleva fare anche il Pascal dei suoi 
Pensicri, sopra tanti pezzetti di carta, che 
una folata di vento avrebbe portati via. Que- 
sti foglietti passavano in giro fra le nostre 
mani, e si leggeva avidamente quello che 
un gran poela scrivevasopra un poeta gran- 
dissimo. Egli fra le altre cose credeva di 
vedere in Dante, un concetto unico che si 
svoigesse dalia prima all’ultima linea (1). 
E giacch^ sono su questo soggetto , diro 
che quei fogli sono stati poi regalati dal 
Capponi alPAccademia della Crusca, e po- 
trebbero forse divenire di pratica e pubbli- 
ca utilita, ove una mente dotta ed industre 
prendesse a studiarli. Quanto a me non mi 
ci sono provato neppure , conoscendomi 
troppo minore all’impresa. Io ho letto sem- 
pre la Divina Commedia da vero egoista, 

(1) Vedi lettera al Vannucci, n. 174. 



— 104 — 
avenclo cioe impiegato ad ammirare i luo- 
ghi splendidi quel tempo che gli studiosi 
impiegano a intendere i luogbi oscuri. 

Erasi anche provato nella Commedia, e 
quaiche informe abbozzo fra i suoi mano- 
scritti ne resta, e di quaiche soggetto quai¬ 
che rara volta ci parlo ; ma sebbene ric- 
co d’ingegno, d'immaginazione, e lepore, 
non so se avrebbe potuto trattare un ge¬ 
ne re di componimento, in cui non riusci 
Voltaire medesimo , che riusci quasi in 
tutto. 

Egli poi soleva scrivere la prima idea 
che gli passava per la testa sul primo pezzo 
di carta che gli veniva fra mano. Per e* 
sempio : 

« Coloro che si addormentano dopo un 
« primo successo, sono come colui che si 
« ponesse a sedere sopra il fiore che ha 
« coltivato. » 

E altrove: 
« — So che avete detto male di Sua Al¬ 

ee tezza. 
« — Come! Se mi son fatto avere in ta- 

ee sea a lutti questi per dime bene! » 
Questa vita di chiasso, di studio, d’af- 

fetto, rese al Giusti almeno per quel tem¬ 
po il suo antico benessere, e col ben es- 
sere si ridesto il suo genio creatore. ee Da 
« un mese in qua (scrive al Manzoni) (1) 
ee ho ripreso a tirar giu versi e prose (an- 

(1) Vedi lettera n. 235. 
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« co prose) a rifascio. Se mi promeiti di 
« non ridere e di non spaventarti eccote- 
« ne la lista. Ho dato la penultima mano 
« al Poeta Ccsareo ; ho fatto un venti di 
« terzine senza titolo che potranno servi- 
« re come un avviso al lettore, per un li¬ 
ft bro di la da venire ; ho scritto di sana 
« pianta una specie di nenia eagnesca in 
« derisione dei paralitici di diciott’anni , 
« vizio scrofolare del giorno; ho tirato giu 
« una serqua di sestine intitolate : Pa- 
« dro Bi/e, Padre Giulebbe, e Padre Ten- 
« tennino,tre padri che sono come ire stelle 
« polari agli armeggioni , ai declamatori 
« ed ai bottegai dell’ingegno; ho pmnta o 
« quasi pronta un’altra serqua e mezzo di 
« sestine sulla Dottrina della Rassegna- 
« zione; sono li li per levar di forno uno 
« scher?o leggerissimo intitolato: L'inter- 
« calare di Gian Piero, e una tiritera in 
« sette o otto canti che raccontera i casi 
« di Stenterello » Con questa si propone 
di colpire il vizio purtroppo comune di non 
contentarsi del proprio stato. Difatti: 

Vedete: il ciano invidia il bottegaio, 
II bottegaio invidia il negoziaute, 
Il negoziante invidia l’usuraio. 
E 1’usuraio invidia il benestante, 
Quello i patrizi, e questi farabutti 
11 sovrano, e il sovrano invidia tutti. 

11 lavoro non b finito, anzi e abbozzato 
appena. Io mi provero qui a darne al let- 
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lore un'idea, raccogliendo per cosi dire le 
sparse membra di Absirto. 

Stentereilo come tutti sanno era comico: 
desiderando migliorare Ja sua condizione 
cerca ed ottiene un impiego dal Governo; 
poi 6 preso per liberale ed 6 condotto di- 
nanzi al Commissario, il quale gli domanda 
se sa perch6 l’ha chiamato. Stentereilo ri- 
sponde che nemmeno se 1’immagina, non 
^vendo mai avuto che fare col Tribunale , 
essendo un buonissimo ragazzo, e fa uno di 
quei discorsi iunghissimi e fuori di materia 
die in simili occasionifanno le persone del 
popolo. 11 Commissario impazientito , 1’in- 
terrompe dicendo : 

La finisca con queste tiritere 
Se non lo sa glielo faro sapere. 

Sappia dunque che consta al Tribunale, 
E percio appunto r ho chiamato qui, 
Che lei Signor Porcacci e un liberale. 

— Liberale $ — Gnor si—Come ( — Gnor si. 
— Ma Gesii mio non mi faccia patire. 

Ma liberale che vuol egli dire ? 
Ciie vuol dire ? rispose, eh signor mio 
Non faccia il nesci, non faccia Pinetto, 
Cosa vuol dire ? Glielo dir6 io : 
Vuol dir che lei 6 un pessiino soggetto, 
Un nemico d’Iddio nato e sputato 
Un che congiura a danno dello stato. 

Come ! aiutar le brighe oltramontane 
Legarsi, congiurar di sotto mano 
Un impiegato, uno che mangia il pane 
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Del nostro amorosissimo sovrano L. 
Un imbecille pieno di bisogni ? 
La vada via, la vada, e si vergogni, 

— Ma senta...—Non c’e ma, non vo sentire, 
Hingrazi Iddio che siamo moderati, 
Che viceversa lo farei marcire 
Nel maschio di Volterra... e non ri/iati : 
So vita e morte della sua persona.... 
E qui dove son io non si ragiona. 

In questo punto il Commissario da una 
strappata al campanello e comparisce un 
usciere. 

Senza processo, senz’ essere inteso 
Senza.(1) 
Costui mi porta in carcere di peso 
E mi ci tappa a tanto di chiavaccio. 
Cosi mi trovo li sotto sigillo : 
E ia ragione ? Indovinala grillo. 

Stenterello uscito dopo qualche tempo di 
carcere si mette a fare il tagliatore al giuo- 
co del Faraone, e poi a far lo strozzino, e 
presta a un figliuolo di famiglia, o come 
suol dirsi a babbo morto. Ma il male sta 
che invece di morire prima il padre e poi 
il figliuolo (secondo l’ordine naturale)‘muo- 
re prima il figliuolo, e Stenterello resta col- 
1’ obbligazione in mano. Un’ altra volta poi 
non avendo preso le preeauzioni necessa- 

(1) Questo verso non 6 terminato. 
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rie, e scoperto, arrestato o condotto nuo- 
vamente al Tribunale. 

Entro, e ti vedo nella stessa sedia 
Lo stesso Commissario in carne ein ossa, 
Quello, capite, che mi tenne in stia 
Tre mesi a conto della polizia. 

Ci siamo, dissi dentro di me stesso ; 
Se per un nulia mi tratto a quel modo, 
Gesumaria, figuriamoci adesso 
Che un’altra voUa son tomato al chiodo 
Sotto le ranfle di questo aguzzino 
Co!!a nomda di ladro e di strozzino. 

E me ne stavo li rimpiccinito 
Ad aspettare il lampo e la saetta ; 
Ma quello si mostro tutto compito, 
E menando la penna in fretta in fretta 
Mi disse : eccomi veh! la pregherei 
Di darmi due minuti e son da lei. 

Qui un'altra lacuna : ma sembra che il 
Commissario lo mettesse in prigione sola- 
mente pro forma. Il carceriere 1’ accolse 
con grandi complimenti. 

E disse; oh come sta? ben arrivato, 
Si, risposi, s ’accomodi, via, bravo, 
Un momentino e tutto 6 preparato ; 
Vede, giusto ero qui che 1’aspeltavo. 
S’ accomodi costi sul canap6, 
Abbia pazienza e lasci fare a me. 

E seguitando a far le sue faccende 
Continuava : Qui vossignoria 
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Stara benone, gia questo s’ intende. 
Se non foss’altro essendo in mano mia; 
Avra fuoco, avra lume ; in due parole 
Chieda e domandi, avra quello che vuole. 

Stenterello non sa capire perrhe la pri- 
rna volta che ando in prigione fosse, seb- 
bene innocente, trattato tanto male, ed ora 
che si sente colpevole venga trattato cosi 
amorevolmente ; raa non si ricorda che la 
prima volta era povero e creduto liberale, 
la seconda era creduto ricco e coJino, Usci- 
to di prigione si mette a fare il sensale di 
cavalli ; ma un contadino da lui messo in 
mezzo, di notte gli da un carico di legnate. 
Visto che questo non era raestiere per lui, 
si da a far 1’ antiquario. Fra i forestieri di¬ 
lettanti di quadri, gli capita urio che si spac- 
cia per principe russo , il quale compra 
tutta la galleria col patto di pagarla quan- 
do gli saranno venute le sue rimebse : le 
rimesse al solito non vengono piu, e Sten¬ 
terello perde ogni cosa. Fallitagli anco 
questa speculazione , si da a corteggiare 
una ricca vecchia, s’intende gia coll’inten- 
zione di pelarla; ma sul piu bello giunge 
un altro e gli da il gambetto. Allora rico- 
nosce i danni che recano i desiderii sfre- 
nati , e cosi sembra dovesse chiudersi il 
poemetto : dico sembra perche le sestine 
sono scritte con tal disordine da non po- 
ter con certezza determinare il posto che 
loro destinava i’Autore. Prima peraltro di 
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com pi ere questa specie d’estratto, non pos- 
so fare a meno di riportare un’ altra se- 
stina che doveva probabilmente apparte- 
nere all’ultima parte dei tentativi di Sten- 
terello Porcacci. Ho gia detto che si da alia 
vita amorosa ; per far piu breccia pensa 
di provare la nobilta della sua famiglia. 

E detto fatto, appena consultati 
I libri su delle Riformagioni (1) 
Si trovaron Porcacci magistrate 
Porcacci conti, Porcacci baroni, 
Porcacci chiari in lettere e in bell’arti, 
Porcacci insorama da tutte le parti. 

CAPITOLO DUODECIMO 

1L G1USTI IN VESTE DA CAMERA. 

Nel novembre del 1846 torno di nuovo 
a Pisa, e rimase meco fino all’ aprile se- 
guente. La nostra allegra sooieta del pre- 
cedente inverno essendosi sciolta, il Giu- 
sti, ed io riraanemmo soli, ed ebbi percio 
agio di vederlo bene dappresso, di cono- 
scere intimamerite P animo suo, di osser- 
vare il suo modo di stud iare e di scrivere. 
E su questo punto voglio trattenermi alcun 
poco, perche il modo di fare del Giusti mi 
e rimasto impresso nella memoria, e cre¬ 
do che potra essere di qualche aiuto per 

(1) Celebre Archivio in Firenze ove si 
conservano preziosi document! di storia 
patria. 
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coloro che si danno alia cultura delle buo- 
ne lettere. £ inutile dire die aspettava che 
l* ispirazione andasse a cercarlo, anziche 
andare in cerca dell’ispirazione, dicendo: 
« in questo i versi fanno come le donne: 
« chi piu le prega, piu le trova difflcili. » (1) 
Primieramente voleva che il soggetto fos¬ 
se nuovo, poiche stampare le cose gia date 
alle stampe, sembravagli rubare il mestie- 
re al Pompa e a! Le Monnier; secondaria- 
mente, voleva che fosse utile : poeta, per 
lui, significava padre, sacerdote, maestro; 
in terzo luogo, voleva che fosse dilettevo- 
le: un libro che annoia non e letto , che 
e quanto dir non e libro. Insomma, stam¬ 
pare cose vecchie, cose inutili, cose no- 
iose, altro non era per lui che diminuire 
il \alore intrinseco della carta bianca. 

Trovato il soggetto’, coraponeva in qua- 
luque luogo, in qualunque tempo: compo- 
neva canterellando e girandolando, e archi- 
tettava uno scherzo mentre figurava di a- 
scoltare un discorso serio, e credo (ledon- 
ne me lo perdonino) che qualche volta met- 
tesse insieme una strofa , accanto anche 
alia belia. 

Gettato giu il primo abbozzo, lo faceva 
subito sentire agli amici, alle donne, a po- 
polani, a chiunque. Ne era gia per segui- 
re il consiglio di tutti: poich6 in questo 
caso gli sarebbe avvenuto come a quel tale 

(1) Vedi lettera ad Andrea Francioni n. 79. 



— m — 
dai capelli grigi, che amoreggiando ad un 
tempo colla mad re e colla figliuola, e fa- 
cendosi pettinare dalFuna e dad’ altra, ri- 
mase colla zucca pelata, perche la madre 
gli strappo tutti 1 capelli neri, e la figliuo- 
la tutti 1 bianchi (1'. Non erano dunque pa- 
reri che egli chiedeva dai suoi uditori, era¬ 
no esperienze che faceva sopra loro; nel 
modo stesso Moliere , quando leggeva le 
sue composizioni ai comici, voleva che vi 
conducessero i figliuoli per congetturare 
dai loro naturali movimenti V effetto che 
producevano sull’animo loro (2). Se il Giu- 
sti, recitato qualche verso, vedeva che i 
suoi uditori non intendevano, concludeva 
che non aveva saputo spiegarsi; se tutti 
non concordavano nella sua idea, conclu¬ 
deva che la sua idea non esprimeva il con¬ 
cetto di tutti: se gli vedeva ridere, appro- 
vare, commuoversi, concludeva aver dato 
nel segno. Fra gli altri vantaggi che gli 
recava questo recitare i suoi versi a tutti, 
e specialmente alle donne costumate e gen- 
tili, non era ultimo quello di tener la sa* 
tira lontana dalla scurrilita che l’aveva de- 
turpata anco nelle mani dei grandi s^rit- 
tori. E quanto era attento araccogliere le 
spontanee impressioni che destava nei suoi 
uditori, tanto era docile nell’accettare i con- 
sigli delle persone stimate e stimabili; mo- 

tKsz^z * -7iarsac--3» 

(1) Favole di La Fontaine. 
(2) Voltaire, Vita di Moliere. 
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strando con cio che P umilta dovrebbe es- 
sere non solamente virtu da cristiani, ma 
da letterati. Tutto il cervello non 6 in una 
testa, dice il proverbio; e i Francesi dico- 
no: II y aque/qu’un qui a plus d esprit que 
Voltaire: e'est tout ie monde. 

Fatte queste prime esperienze, melteva 
da parte il lavoro, cercando dimenticarse- 
lo, per poter poi meglio giudicarne da s£. 
Scorso qualclie tempo ritornava alPopera,' 
disfacendo, rifacendo, e con sapiente se- 
verita tutto ponderando (1) dalle idee fino 
alle virgole che qualche volta divengon 
idee. La lima per lui non era un tormento, 
era una volutta: e pochi come lui hanno 
saputo adoprarla si maestrevolmente , si 
dolcemente, in modo da non lasciarne piu 
scorger le tracce. Bisogna vedere le sue 
minute:paion carte geografiche;bisogna ve¬ 
dere come un’ idea in principio non ehiara, 
non completa, non bella, acquista gradata- 
mente sotto la sua mano, grazia, efficacia, 
splendore. Non 6 da dirsi la maraviglia , 
e direi quasi la commozione che si prova 
osservando quella sublime incontentabili- 
la che gli f6 poi raggiungere il sommo del- 
1’ arte. Il fac simile (2) che vedesi in fronte 
di questo scritto polra darne unbdea, men- 
tre servira d’incoraggiamento agli scritto- 

(1) Vedi lettera aH’Arcangeli, n. 335. 
(2) L’autografo trovasi presso il gentile 

poeta sig. Emilio Frullani. 
8 
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ri modesti, di remora ai presuntuosi. Sono 
due ottave tratte dal Sant’ Ambrogio, com- 
posizione che segna un cambiamento di 
maniera nel suo scrivere, avendo in que- 
sto mescolato con industria mirabile la 
poesia festiva colia seria , affmchd 1’ una 
dall’altra prendesse vigore e risalto. 

Certo,che lavorando in tal modo manca il 
tempo di scrivere un Poema in cinquanta- 
cinquemila versi come VAmadigi. in a d cer- 
to ancora che e tanto difficile leggere YA- 
madigi una sola volta quanto non rilegger 
piu volte i versi del Giusti (1). Del resto, 
chi esamina i manoseritli del Peirarca, del- 
1’ Ariosto, dell’ Alfieri , del Foscolo , vede 
quanto doveitero sudare anche quei grandi 
uomini per scrivere quei versi sublimi. II 
Buffon che fu uomo di genio, defini il ge- 
nio una lunga pazienza 

E questo suo amore all’arte e alia forma, 
questa cura scrupolosa di non lasciare u- 
scire dalle sue mani cosa che non fosse 

(1) « Je n’ai jamais fait plus de quinze ou 
« seize chansons par an, quelques unes en 
« peu d’ heures, et le plus grand nombre 
« avec lenteur et souci: encore toutes les 
« anodes sont loin d’avoir 6 6 aussi abon- 
« dames. Je n’en fais qu’a mon caprice, et 
« j’ai vu passer huit ou dix mois sans pro- 
« duire un seul vers, mdme au temps ou 
« je travadlais le plus ». (Bdranger , Ma 
Biog p, 195 ) 
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condotta ad ogni possibile perfezione, era 
in lui si potente, che 1’osservava anche in 
quel genere di componimento che meno ne 
abbisona, voglio dire nelle lettere. Ne mi 
rimuove da questo pensiero quanto egli 
scrive al Grossi, (1) cio6: « non sono uno 
« di quei tanti che scrivono agli amici, co- 
« me se scrivessero per la stampa; e per 
« pescare una frase che non vuol morder 
« l’amo, si lasciano scappar l’ora della po¬ 
rt sta ». Artifizi da Autore! Se veramente 
avesse scritto ci6 che gli veniva sotto la 
penna, non avrebbe fatto l’abbozzo di quella 
lettera stessa; n6 avrebbe corretto qualche 
volta gli abbozzi perfinodopo d’aver spedito 
la lettera, come avvenne fra le altre di una 
indirizzata al pittore Nirola Monti di Corto¬ 
na (2). Anzi quando una lettera gli pr^meva 
davvero, ne faceva perfino due abbozzi pie 
ni zeppi di correzioni; e ve n’6 una a Mas¬ 
simo d’Azeglio; (3) della quale fece la mi- 
nuta tre volte. Le quali cose dimostrano in 
lui la speranza che le sue lettere un giorno 
sarebbero state raccolte in un Epistolario. 
E questo, sia per I’amore con cui fu detta- 
to, sia per l'importanza e la varieta degli 
argomenti che vi si trattano, spero che fara 
parte della biblioteca di quelle famiglie, 
ove si pregiano i piaceri della lettura 

(1) Vedi lettera n. 153. 
(2) Vedi lettera n. 127. 
(3) Vedi lettera n. 171. 
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E siccome hodetto del suo modo di com- 

porre, voglio anche dire del modo sagace 
con cui qualche volta raccoglieva i mate- 
riali per comporre. II Giusti essendo molto 
socievole, conversava con persone d’ ogni 
risma. Andava nelle conversazioni elagan- 
ti (1) per raccoglier materia aile sue satire, 
andava fra i popolani a studiar la lingua 
e i bisogni del popolo (2). Furono a Pe- 
scia suoi carissimi amici Benedetto Chec- 
chi calzolaio e Lorenzo Marini fornaio. In 

(1) « Quoique la socidfe riche ait beau- 
« coup plus dtouffe de gdnies qu’elle n’en a 
« fait 6elore, il y a pourtant, pour de cer- 
« taines intelligences, ndcessii6 de la con- 
« na’itre. La parcourir fut pour moi un vo- 
« yage a faire: c’dtait mon tour du monde 
« (B^ranger, Ma BiograpliiCi pag. 127). 

(2) « Quede fois, apres avoir pris place 
« a de somptueux banquets, au milieu de 
« connaissances nouvelles, j’ai diner, 
« le lendemain, dans une arridre boutique 
« ou dans une mansarde pour me retrem- 
<c per aupres de mes compagnons de mi- 
« sere! Ne l’eussdje fait que dans l’intd- 
« ret de la libre langue que je voulais par¬ 
te ler, il y aurait eu sagesse de ma part. 
« Jy gagnais aussi de ne pas rester dtran- 
« ger aux classes inldrieures, pour qui je 
« devais chanter^et a V amelioration des- 
« quelles j’ aurais voulu pouvoir contri. 
« buer » (B^ranger, Ma Biographies. 127). 
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questa guisa gli veniva fatto anche di rac- 
cogliere non solo i vivi modi della nostra 
lingua , ma ad un tempo i bei detti che 
non hanno padrone, perrh6 sono stati fat- 
ti da molti, e che il tempo distrugge quan- 
do lo scrittore non gli salva dalle sue in- 
giurie collocandoli in bella mostra. E la 
sua induslrianel far risaltare questi frizzi, 
era non di rado piu pregevole dei frizzi 
medesimi; come diverrebbe di una gemma 
legata da Benvenuto Cellini. Egli poi sape- 
va di non esser dotto, ne per divenirlo gli 
piaceva spendere il tempo in lunghi studi 
che non eran di suo genio; ma suppliva 
alia dottrina di cui era sprovvisto, consul- 
tando coloro che veramente la possedeva- 
no. Come il bambino poppa il latte dal 
seno materno e se ne nutrisce, cosi egli 
traeva le idee dalla mente degli amici, e 
se le assimilava; ma lo faceva con tanto 
garbo e tanta destrezza, che non pareva 
suo fatto. Una sera d’estate passeggiando 
su e giu per qualche ora sulla Piazza di 
Pescia in compagnia dell’avvocato Leopol- 
do Galeotti e cP altri amici suoi , fece ca- 
dere il discorso sopra le opere del Roraa- 
gnosi che appena conosceva, e sul quale 
nonostante aveva in animo di scrivere un 
sonetto. Il Galeotti svolse i concetti profon- 
di di quel gran pubblicista , e la mattina 
dopo il sonetto era in ordine (1). 

(l)Queslo sopetlo si crede erroneamenle 
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E come sapea non di rado nascondere 

la mancanza di certe cogn'zioni, cosi ce- 
lava talvolta le cognizioni che possedeva. 
Fra le altre , diceva di non aver studiato 
il greco; non e vero: egli stesso m’ha do- 
vuto confessare che lo conosceva tanto da 
intendere i classici , non pero da potersi 
indirizzato a Giov. Battista Vico; ma da una 
lettera inedita al Signor Dottor Frediano 
Fredianelli di Pescia, si rileva essere in* 
dirizzato a Giovan Domenico Romagnosi. 

Di norma social nel tuo volume 
Chiuse Filosofia germe profondo, 

(Perfettibiliia) 
Che per coltura diverra fecondo 

E dara frutto di miglior costume. 
Per te scossa la mente a nuovo lume 

(Ordine morale di ragione) 
Che dell’Eterna Idea rivela il fondo, 

NelYintellettuale ordin del mondo 
Di volo in volo a Dio leva le piume. 

(Dedusione dall'istoria e dai tempi 
Virtu mi spiri ond’io spezzato il laccio 

Che mi fa servo di caduco lirao, 
All'ocean dei secoli m'affaccio, 
E fissando lo sguardo al Centro Primo, 

(Effetti) 
Arditamente l’Universo abbraccio, 
Mi rinnovo, m’intendo e mi sublimo. 

L’autografo della lettera e del Sonetto 
trovasi presso gli eredi del fu Sig. Fre¬ 
diano Fredianelli di Pescia, 
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dire Ellenista; ma sapeva che una mezza 
scienza vuol essere celata, e cbe si fa ti- 
gura qualche volta, tanto colie quality che 
possediamo , quanto con quelle che ci 
mancano. 

Ora diro di qualche suo difetto , quan- 
tunque costi piu a me il parlarne, di quello 
che forse sarebbe costato a lui 1’ essernc 
rimproverato; ma se io netacessi, toglie- 
rei fede a quello che ho detto dei molti 
suoi pregi. Egli, prima di tutto, era assai 
facile all’ira,e qualche volta traseorreva ad 
atti, direi quasi, inurbani. Vero e, che poi 
chiedeva scusa e in un modo spesso inge- 
gnoso. Un giorno, per esempio , avevamo 
molto quistionato sulla politica (maledetta 
political), ed egli si era lasciato andare un 
po’ piu di me. Poche ore dopo venne ad 
offrirmi con garbo amorevole la brutta co- 
pia dell’ Amor Pacijico, ed ebbi la durezza 
di ricusarla. Allora sentendosi alia sua vol¬ 
ta divenuto mio creditore, in miapresenza 
l’offri al Giacomelli , che l’accettd senza 
farsi tanto pregare. Osservo inoltre , che 
la irritabilita era naturale in un uomo, il 
quale scriveva bene perche sentiva molto: 
in un uomo colpito dal piu gran dolore 
che possa esservi, un amor tradito; in un 
uomo, il quale era « da tant’ anni malato 
d’intestini e di versi (1) ». 

Fu anche accusato d’avarizia. Io devo per 
. ' 

(l) Vedi lettera al Manzoni, n. 239. 
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amore di verita dichiarare che mi fece 
dono di alcune sue composizioni, le quali 
airono pubblicate a pro d’ un Istituto di 
Benericenza; che rifiuto (1) una somma di 
danaro offertagli dall’editore luganese in 
compenso della ruberia da lui fatta col 
pubblicare i suoi versi; i quali versi, avreb- 
be certemente potuto vendere con Iucro 
ad altri editori (2). 

Mi sono sfudiafo fin qui di mostrare 
sehieltamente quale fosse il nostro Poeta 
scoprendo con franehezza i difetti che so¬ 
no inseparabili dall’umana natura. E co 
me il pittore che ritrae uno che piu non 
vive domanda il parere a tutti quelli che 
1 ebbero familiare, correggendo il suo lavo- 
ro secondo i loro suggerimenti , cosi ho 
latlo vedere questo scritto a quelli che fu- 
rono amici del Giusti, non badando a fa- 
tica, andando a bella posta nei luoghi ove 
egli fece lunga dimora, stringendo amici- 
zia coi suoi parenti ed amici , e nei casi 
dubbi l’ho guardato cogli occhi della men- 
te, ed ho scritto poi quel ch’ei m’andava 
dentro dettando. Che se ho notato franca- 
mente i suoi difetti, P ho fatto per non 
tradir la verita che egli ha amata col cuo- 
re e propugnata colle opere, epercheson 

(1) Vedi lettera a Luigi Biagi, n. 186; e 
a Giovan Pietro Vieusseux, n. 183. 

(2) Vedi lettera inedita al Capponi del- 
’$ agosto 1845. 

4 
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sicuro che egli ora sorride dei dif'etti di 
quando fa uomo, come noi sogliam sorri- 
dere dei nostri di quando fumrao fanciulli. 

Mostrato come rreglio per me si poteva 
l’uomo, 1’amico, il leiterato, il poeta , ve- 
diamoii Giusti cittadino e politico. 

CAP1TOLO DECIMOTERZO 

RIVOLGIMENTI, R1VOLTOLON1 

Correva l’anno 1846 , allorcb6 Giovanni 
Mastai fu eletto Pontefice. Il primo atto del 
suo governo fu una generale amnistia agli 
emigrati e condannati politici. Per indurli 
a non cospirare contro di lui, s’invocava in 
questa il loro onore. L’atto magnanimo, e 
piu il modo con cui fu promulgato e esegui- 
to, commosse a lieta meraviglia 1’anima di 
tutti. I viva Pio IX, risuonarono da un ca¬ 
po all’altro della penisola. Queste parole 
si espressero con mille mezzi , si ripete- 
rono in mille modi ; mentre i poliziot- 
ti le cancellavano col pennello dai mnri 
delle case , gli sbarazzini di soppiatto 
col gesso le scrivevano sulle spaMe ai po- 
liziotti. All’amnistia successero nuovi atti 
di clemenza e sapienza; civili riforme fu- 
rono da lui arditamente iniziate. I principi 
seguirono il suo esempio, spinte o sponte 
non so; so di certo che taluno prima d’al- 
lora rabbrividiva al solo sentir parlare di 
riforme, e se era a letto raetteva ii capo 
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sotto le lenzuola; altri che non ne vollero 
assolutamente raai saper nulla, furon poi 
costretti a fuggirsene in barroccino. 

Intanto gl’Jtaliani s’accostavano a Pio IX, 
e lo rinfrancavano nella via in cui si era 
messo; ciascuno sacrificava le proprie opi- 
nioni al famoso porro unum verso il quale 
le riforme tendevano apertamente. II Giu- 
sti fu di questo numero ; e si conser- 
vano alcuni sonetti, coi quali applaude a co- 
lui che sembrava mettere in pratica 11 Pa- 
pato di Pret.e Pero Fece lo stesso coi versi 
intitolati a Leopoldo Secondo, il quale avea 
seguito piu dappresso le orme di Pio IX. 
Scrivevaegli suquesto proposito ad un ami- 
co: « Spero che i versi del poeta cesareo 
« non faranno torto al poeta repubblica- 
« no (1) ». Qui taluno arriccera forse il na- 
so, dicendo che si ha da portare una sola 
bandiera, e si ha da combatterne ogni al- 
tra. Chi prende questi dirizzoni, puo rasso- 
raigliaesi a quella specie di topo (Lernmus 
norvegicus), il quale in certe sue emigra- 
zioni segue costantemente camminando la 
linearetta. Se trova un muro cerca salirlo, 
se un lago vi si getta a nuoto, se un abis- 
so vi si precipita. Le persone ragionevoli, 
temperando i desiderii a seconda dei tem¬ 
pi, accettano il poco per avere il piu, e alia 
lunga 1’ ottengono. Scrisse anche il Con- 

(1) Vedi letlera inedita a Giuseppe Ajazzi, 
11 ottobre 1847, 
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gresso dei Birri, che perseguitati dall'opi- 
nione pubblica non trovavano piu terra che 
li sostenesse. Di questo scherzo ne furon 
vendute, in tre giorni, diecimila copie (1). 

L’ Italia in quel tempo presentava uno 
spettacolo, di cui non si trova altro esem- 
pio nella storia del nostro paese. Uno spi* 
rito Concorde benediva tutti: I’inondazione 
di una pianura era una nazionale calamita; 
un atto di coraggio di un paesucolo, diven- 
tava una gloria nazionale. Ci si parlava 
senza conoscersi, ci s’intendeva senza par- 
larsi. E tutto questo, come suole accadere, 
senza niun programma stabilito: perocche 
i giorni che precedono le grandi rivoluzio- 
ni, hanno una certa somiglianza; non si sa 
sempre quel che si vuole, masi vuol sem- 
pre quel che non e. I piu ragguardevoli 
cittadini avevano il senno del consigliare 
saviamente, il popolo avea il senno anche 
piu raro di accettare ed eseguire il consi- 
glio. Una voce amata gridava: alia chiesa, 
alia piazza; e la piazza, e la chiesa rigur- 
gitavano di popolo; una voce sommessa su- 
surrava: non si parli, non si fumi; e non 
si parlava, non si fumava. 

lstituivasi intanto ovunque la Guardia Ci- 
vica; tutti s’addestravano alle armi. Ma seb- 
bene la rivoluzione fosse nell’aria e si sen- 
tisse nei nervi, tuttavolta, nel 1847, non si 
credeva che il 1848 fosse tanto vicino. Pa- 

(1) Vedi lettera a Matteo Trenta, n. 329. 
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lermo comincid la rivoluzione : le donna 
stesse combattevano, i pianforti servirono 
da barricata, i ragazzi corsero a spegner 
le bombe. Milano seguiva 1’ esempio. Gli 
eserciti italiani correvano al soccorso dei 
fratelli Lombardi. I volontari toscani privi 
di zaini, partivano coi fagottini; ho veduto 
madri e spose separarsi dai loro figliuoli, 
dai loro mariti, con tale serenita da far ve- 
nir le lagrime a me, che le guardavo na- 
scosamente. E i nostri volontari assediava- 
no Mantova e respingevano due volte le 
sortite nemiche; i Piemontesi vincevano a 
Goito e a Pastrengo, i Romani a Vicenza; 
i Lombarpi ricacciavano il nemico fin pres- 
so le mura di Trento; tutto tutto sorrideva 
allearmi italiane. Fra le carte postume del 
Giusti trovo i versi seguenti che rammen- 
tano quei tempi felici. 

Oh se l’esempio 
Non cade indarno, 
Se un giorno il Tevere, 
La Dora e 1’Arno 

E 1’onde sicule 
In se rubelle 
Concordi uniscano 
L’onde sorelle, 

Ecco la collera 
Di Dio discende : 
Vecchio, riscuotiti 
Leya le tende; 



— 123 — 

Fuggi, t’incalzano 
Cavalli e fanti; 
Via dall’Italia 
Ladroni erranti! 

Ma queste cose appartengono alia storia: 
umile biografo, torno al mio Giusti, e re- 
trocedendo di qualche passo , dico come 
egli appena vide spuntare l’alba della liber- 
ta si dette a favorirla colla parola e coll’o- 
pera. La satira in que’bei tempi era dive- 
nuta impossibile; il poeta scriveva: « Non- 
« avr6 la caponeria di suonare a morto quan 
« do tutti suonano a battesimo » (1)- E sic- 
come sapeva che il nodo italiano non po- 
tea sciogliersi che colla sciabola, attende- 
va ai militari esercizi, e fu fatto Maggio- 
re della Guardia Civica di Pescia , grado 
che accetio quasi a forza (2) per rispon- 
dere all’affetto dei suoi popolani, quantun- 
que non se ne stimasse meritevole, dicen- 
do con quel suo lepore: « qualche giorno 
« invece di gridare prescntats arnw. pole- 
« vo correre il risico di gridare arnvi ri¬ 
ce rutnque cano, con grave scandalo della 
(c nuova milizia, la quale per quanto possa 
« sentirsi di seme latino, non credo vog ia 
« essere comandata cogli eraistichii virgi- 

(1) Prefazione alle sue Poesie. Firenze, 

-1847. 
(2) Lettera inedita. 
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« liani (1) ». Ma la malattia che in lui co- 
vava, e che poco dopo l’uccise, grimpedi 
di condursi alia guerra, la qual cosa fa per 
lui cagione di perenne rammarico e di ver- 
gogna gentile (2). 

Data la Costituzione, fece parte della pri- 
ma e della seconda Assemblea, ed in se* 
guito della Costituente, qaantunque dices- 
se (3) « io son nato per sedere in una As 
« semblea o per accudire a un ufficio qua¬ 
rt lunque, come il Biancon di Piazza (4) per 
« fare il procaccino. Badai a dirlo a quelli 
« che mi vollero eleggere, e me ne pu6 es- 
« sere testimone tutta una provincia; ma 
« s’erano fitti in testa che fosse tutt’una fa¬ 
rt re una legge e fare una strofa, e la vol- 
« lero di li (5) ». 

(1) Vedi Lettera al Capponi, n. 318. 
(2^ Vedi lettera al Collegno, n. 349; e al¬ 

ia Marchesa d’Azeglio, n. 345. 
(Z) Vedi lettera al Vannucci, n. 358. 
(4) Cosi chiamasi in Firenze il Nettuno 

deil’Ammftnnati. 
(5) Il B^ranger per rinunziare la candi- 

datura scriveva a’suoi elettori: « Laissez- 
« moi done achever de mourir comme j’ai 
« v6cu, et ne transformez pas en 16gisla- 
« teur inutile votre ami, le bon et vieux 
« chansonnier ». 

« Il y a peu de lettres (prosegue l’Ap- 
« pendicista) aussi jolies, aussi belles, aus- 
« si bonnes. Mais deux cent quatre mille 
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Al ministero coslituzionale iniziato dal Hi- 
dolfi e continuato dal Capponi, successo in 
Toscana nelPottobre del 1848 il ministero 
dernocratico, e piu tardi il Governo Prov- 
visorio; delle quali cose non diro che quel 
poco che si lega necessariamente al poeta 
nostro. 

Era in cima dei suo> pensieri veder l’lta- 
lia unita, tutta d’un pezzo come la fece Id- 
dio, non come 1'hanno sbranata pli uomi- 
ni (1). A chi voleva dividere il bel paese 
in tre parti, cioe Alta Italia, Bassa Italia ed 
Italia Centrale , rispondeva con maliziosa 
ingenuity—Io sono piu discreto di voi.— 
Perchd?— Perche voi volete tre patrie, e io 
mi contenterei d una sola. E quando taluno 
tenevasi d’esser toscano, gli i’aceva notare 
che essendo la Toscana la sedicesima par¬ 
te d'ltalia, veniva senza volerlo a vantarsi 
d'essere un italiano in sedicesimo. Ad ot- 
tenere questa sospirata \xniik, avrebbe il 

« quatre cent soixante et onze voix~rdpon- 
« dirent qu’il n’y avait aucun nom plus po- 
« pulaire, et que le nom de Bdranger ap- 
« partenait k la nation. Bdranger courba la 
« l6te et ent,ra dans I’Assemb de Constituan- 
« te de la Rdpublique, dtonnd, mquiet, em- 
« barassd, mal a son aise ». (A/>pendice a 
la Biograp/iie de Bdranger, pag. 272^1. 

(1) « Tuito d’un pezzo e tutto d’un colo¬ 
re » (Lo Stivale), 



— 128 — 
Giusti desiderato vederci tutti raccolti in 
un solo pensiero anche a costo di sacrifi- 
care le sue opinioni medesime, pensando 
con Dante: « che le grandi cose per la di- 
« scordia in breve tornano a niente, e le 
« piccole per la concordia crescono in in- 
« finito (1) ». E di questa sua apparente in¬ 
stability egli dava ragione scrivendo ai di- 
rettori della Rioista di Firenze (2). 

« Io sono un liberale curiosissimo ; un 
« liberale, figuratevi, che lascia a tutti li- 
» berta di parola; un liberale che non vuol 
« essere ne ministro, ne capopopolo; un 
« liberale che non pud patire le millante- 
« rie, i ciarlatani, i vagabondi; un liberale 
« che non solamente non campa di sospetti, 
« ma che sarebbe 1’uomo il piu disperato se 
« avesse a sospettare di tuttoedi tutti, co- 
« me si compiacciono di fare parecchi dei 
« suoi fratelli. Poi, vedete stranezza, io gri: 
« dava quando gli altri tacevano, ora che 
« tutti gridano, sto zitto ; e notate bene che 
« non ho avuti irnpieghi. Ma giacch6 ci 
« siamo, vo’ dirvene anco uu’ahra. Assue- 
« fatto a dii le chiare sempre al piu forte, 
« io credo che ora per poter dire di con- 
« tinuare a esser liberi davvero, bisogna 
« dirle piu ai popoli che ai governi ! Ora 
« i governi sono come tanti Re Travicelli: 

(1) Boccaccio, Vita di Dante. 
(2) Yedi lettera n. 383. 
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« ogni rannocchio ci canta su. Per me adu- 
« lare i galloni o adulare i cenci b la stes- 
« sa minestra , e la mangi chi vuole. Chi 
« dicecanaglia di poveri, chi dice canagliu 
« di ricchi, credo che bestemmi ugualmen- 
« te davanti a Dio e davanti agli uomini. 
« Fermato questo, intendo che ognuno ri¬ 
ff manga libero nella sua opinione, e non 
« sono della risma di certi miei conoscenti, 
« i quali amano tanto la liberta che la vor- 
« rebbero tutta perse. Quando c’6 di mezzo 
« il galantuomo, pecca di intolleranza il co- 
« stituzionale che chiama ladro 11 repub- 
« blicano, e il repubblicano che chiama la¬ 
ce dro il costituzionale. La calunnia b sem- 
« pre calunnia, o inalberi il giallo e nero, 
« o inalberi il rosso , o inalberi il trico- 
« lore. Le ingiurie sono ingiurie a Pietro- 
« burgo come negli Stati Uniti, e le ma¬ 
ce schere sono maschere di carnovale co- 
« me di quaresima. 

cc II prete o il frate che predica dal pul- 
cc pito, San Radestki, 6 un briccone; il capo- 
« popolo che predice in piazza, San Cabet, 
cc e un altro briccone. 

« Chi combatte la guerra d’ltalia in pro 
« d’una dinastia, 6 un gabbamondo; chi la 
« combatte per diventar presidente della 
« repubblica una e indivisibile, e un gab- 
cc bamondo anche lui. 

« Chi inganna il popolo, abbia in capo la 
cc corona o ci abbia il berretto frigio, 6 un 
« furfante; chi lo spinge al raacello stan- 

Giusti Epist.—Vol. /. 9 
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« dosene in casa, sia re o demagogo, e un 
« codardo crudele. 

« Lo Stato che ruba al popolo, e ladro; 
« il popolo che ruba alio Stato, e ladro; e 
« chi ruba a un tempo stesso alio Stato e 
« al popolo, andrebbe ghigliottinato per la 
« testa e pei piedi ». 

11 Giusti fu repubblicano per tradizione, 
per indole; (1) ma non stimandoil nostro 
paese maturo a quella forma di governo, (2) 
accetto la costituzione; lo che fecedire a- 
vere egli cio fatto in riguardo dell’amici- 
zia che aveva per Gino Capponi. Su qucsto 
proposito, ecco cosa scrive al Vanucci (3). 

« Nel 1836, quando conobbi Gino Cappo- 
« ni, mi fu detto che io aveva conosciuto 
« un uomo a garbo, e forse qualcosina piu 
« che un uomo a garbo; e siccome parve 
« anche a me, cercai di tenermi cara. quel* 
« la conoscenza, e in dodici anni, e molto 

(1) « Je suis de nature republicaine ». (Be- 
ranger. Ma Biographic, pag. 99. 

(2) « Quand apparut la Rdpublique dans 
« les dolairs de Fdvrier, comme a dit un 
« poete, Bdranger, qui l’avait prddite, ne 
« salua pas sans inquietude la devise que 
« portaient ses jeunes drapeaux; il espdra 
a que les dvenements tromperaient ses 
« craintes, mais il ne crut pas que la mois- 
a son 4tait definitivement mure ». (Appcn- 
dice a la Biographic de Berangev, p. 268). 

(3) Vedi lettera n. 358, 



— 131 — 
« prima che venisse il giubbileo della fra* 
« tellanza universale, le cose andarono in 
« modo che noi doventammo fratelli, e di- 
« fatti sono quattr’anni che stiamo sotto 
« l'istesso tetto. Della mente e dell’animo 
« di quest’ uomo non ne parlo perchesia- 
« mo troppo uniti, e tra noi non ista bene 
« lodarsi molto che, piu posso rimetterrae- 
« ne al parere del Montanelli che lo ama 
« dimolto, al parere del Panattoni che lo 
« chiamd Patriarca della liberta, e al pa- 
« rere del Guerrazzi che quattr’anni sono 
« gli dedico un libro. Non dir6 nemmeno 
« quanto bene m’hanno fatto le sue parole, 
« i suoi consigli, il suo esempio , perche 
« l’ho detto un’altra volta pubblicamente, 
« e perchb so che egli non ha pidcere'che 
« io lo dica. In sostanza, se credono che 
« mi noccia l’amicizia di lui, me ne dispia- 
« ce di molto, ma io sento di non poter- 
« mene staccare, sebbene in due mesi di 
« ministero non si sia degnato di farmi se- 
« gretario, tanto piu che m’aveva li a due 
« passi ». 

In questo mezzo come ognun sa, le sorti 
italiane rovinarono. Molte ne furono le ca- 
gioni, e fra queste una certa razza di genie 
che corre all’alito delle rivoluzioni , gente 
che pesca nel torbido, gente da lui presagi- 
ta fino dal 1847 nell’Ode Gli Spbtiri, poesia 
che a ragione dir si dovrebbe profezia ; pe- 
rocche mentre noi passavamo il tempo a 
sventolar bandiere , a cantar inni, a spera- 
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re, a credere , ad abbracciarci, egli in que- 
sta guisa dipingeva il demagogo: 

/ 

9 
Gia, gia con piglio d’orator baccante 

Sta d’un caffe, tiranno alia tribuna, 
Gia la can6a de’botoli arrogante 

Scioglie e raguna. 
Briaco di gazzette improvvisate 

Pazzi ass'iomi di governo sputa 
Sulle attonite zucche, erba d’estate 

Che il verno muta. 
« Diverse lingue, orribili favelle », 

Scoppiano intorno: e alt6ra in baffi sconci 
Succhia la patriottica Babelle 

Sigari e ponci. 
• *••••«• 

Se il fuoco tace, torpida s’avvalla 
Al fondo, e i giorni in vanita consuma; 
Se ribollono i tempi, eccola a galla 

Sordida schiuma. 
Lieve all’amore e alPodio, oggi t’inalza 

De’primi onori sull’ara eminente, 
Doman t’aborre, o nel fango ti sbalza, 

Sempre demente. 

Questi versi rivelano quanto il Giusti fosse 
sicuro conoscitore dei tempi e degli uomi- 
ni: e coloro che asserirono essere egli pri- 
vo di senno nolitico (lo dico alia bella libe¬ 
ra) si dimos^rarono parcamente provvisti di 
senso comune. 

Frattanto non avendo da piu d’un anno 
dato nierite alia luce , gli oziosi comineia- 
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rono a chiamarlo il poeta ammutolito. Sono 
per ]o piu coloro che nulla fanno i quali 
rimproverano allrui di non far qualche co- 
sa. Costoro, come il Giusti solea dire, sve- 
gliano , russando; espressione mirabile 
nella quale ha saputo in due vocaboli rac- 
coglier tre idee. Ma senza contare che egli 
era Deputato e malato , vuolsi aggiungere 
che stava scrivendo una Cronaca di quel 
tempo, la quale disgraziatamente e rimasta 
incompleta. 

Altri e piu gravi addebiti gli furon poi da- 
ti, come rilevasi dal seguente brano di let - 
tera all’ Arcangeli (1). « Non so di dove si 
« siano cavati quelli del Calambrone (2), 
« che io ho suscitati tumulti per poi rove- 
« sciarne la colpa sul popolo che io dalla 
« tribuna non ho mai aperto bocca senza 
<f dir male del popolo, e cosi via discorren- 
« do , lino a mettere in dubbio se io mi sia 
<( venduto ». A1 di d’oggi chi lo chiamasse 
venduto si chiarirebbe venduto egli stesso. 
Ma il tempo 6 il piii onesto dei giudici: 

Vedete? alTultimo 
Son furbi i buoni, 
Le vere bestie 
Sono i bricconi (3) 

(1) Vedi lettera n. 357. 
(2) Giornale Livornese, n. 11, 16 oltobre 

1848. 
(3) Poesie inedite, 
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Fra i suoi avversari era un Enrico Monta- 
zio: e perche niuno abbia a scambiarlo con 
altri che a caso portassero il cognome me- 
desimo , giovera notare che nel corrente 
anno di grazia 1859 scrive da Londra la 
corrispondenza al giornale ufficiale di Ve¬ 
nezia. II Giusti gli rispondeva dirigendosi a 
un amico (1): 

Tu dei pettegoli 
Per la puntura 
Sempre in orecchio 
Sempre in paura, 

Non ti capaciti 
Com’io resista 

Al turpiloquio 
D’un Jibellista, 

Che nel frenetico 
Ciarlio d’adesso 
Ruttando infamie 
Rutta se stesso? 

Non vedi il misero 
Ferirti apposta 
Per sete inutile 
D’una risposta: 

Cercar coll’animo 
Grullo e mendico 
Le vanaglorie 
Di tuo nemico? 

(1) Poesie inedite. 
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No, no, compiangilo; 

Queste son fiere 
Che si riparano 
Col zanzariere. 

Razzaccia querula 
Di melma uscita, 
Bestie che muoiono 
Nella ferita. 

i 

Ne si creda esser egli stato uno di coloro 
i quali piuttosto che recedere un passo dal- 
la costituzione si farebbero uccidere: impe- 
rocche appena avvenuta la rivoluzione del- 
le 5 giornate di Milano , scriveva al Gros- 
si (1): « Se vi piacera unirvi al Piemonte e 
a accozzare i pentoli, Viva il Regno d'Italia 
« alta, se vi piacera fare una Repubblica. 
« Viva la Repubblica ». E quando poi vide 
cadere il Governo costituzionale in Tosca¬ 
na , e crede un momento potersi costituire 
il paese con altra forma , scriveva al Van- 
nucci a Roma (2): « Io non ho dato mano a 
« piantare quest’albero simbolico che vedo 
« per tutte le piazze, ma ora che l'hanno al-1 2 
« zato , dico di cuore che vorrei vedergli 
« mettere radici profonde, e mi sarebbe un 
« giorno di vera letizia quello nel quale, di- 
« latando i suoi rami, promettesse di ripa- 
« rare all’ombra le generazioni avvenire ». 

(1) Vedi leltera inedita. 
(2) Vedi lettera n. 382; e lettcra inedita a 

Guglielmo: 
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Hvnw1* n°n attraversare qualunque tentativo 
rivolto a raggmngere la nostra indipenden- 
za , si accomodava alia Costituente ( quan- 

P01 non.vl prendesse parte) scriven- 
doa1 ,Vannucci nel dicembre del 1848 : (l) 
« Mi dicono che avete fatto un indirizzo ai 
« Romani che riguarda la Costituente; e gia 
u ho commesso che mi spediscanoil nume- 
<( ro del Giornale che lo contiene. — Vedia- 
« mo di mandare aoantl quest'idea, perche 
« oramai non v’e che la sola naziohe che 
« possa nsolvere i mille nodi che la inca- 
« lappiano (2) ». 

E tutte queste cose , ripeto non le faceva 
per a lean personale interesse , ma per il 
le“JelIa Pacf » Per araore della indipen- 
denza , e perche non voleva porre ostacoli 
a nessuno che per qualunque via si fosse 
proposto acquistarla. Egli voleva dunque 

nyare al suo scopo , e si accompagnava 
con chiunque per qualsivoglia strada si fos- 

rOVedi Appendice alPApologia della Vi- 
ta Pohtma di F. D. Guerrazzi, pag. 90. 

(2) Anche il Beranger quantunque repub- 
blicano aderi al Governo Costituzionale del 
!830, e senvendo al Lamennais dice : « J’ai 
" d ailleurs une conscience mdticuleuse qui 
m empeche d’etre homme de parti: jene 
suis qu homme d opinion ». (Appendice d la 
Biographie de Bdr anger, pag. 267), 
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se proposto raggiungerlo (1). Con queste 
massime per verita non c’ era da farsi ac- 
cetto a coloro i quali, attaccati al loro par- 
tito come l’ostrica alio scoglio, pretendono 
che ogni strada non possa portare a Ro¬ 
mo , e danno di traditore a chi via facendo 
la cambia per arrivarvi piu sicuramente o 
piu presto. Per me chi ha per sistema flsso 
irremovibile non potervisi andare che per 
la via di Siena solamente , mi fa dubitare , 
anzi credere, d’avere a Siena una locanda, 
o d’essere inleressato nell’impresa delle di- 
ligenze. Per questa ragione egli andava in 
collera contro ogni opposizione sistematica, 
dicendo : (2) « Per me e una di queste due 
« cose : o una misera picca , o una pensata 
« ribalderia. Agli onesti imbroglia le gam- 
« be, nei malvagi attizza le passioni violen- 
« ti ». E Panima sua generosa doppiamente 

(1) « Je n'avais jamais vu le due d’ Or- 
« leans, mais je le savais homme d’esprit et 
« de sens: devenu roi, il ne pouvait ignorer 
« que, tout en contribuant aux ddtermina- 
« tions dont il avait dtd l’objet dans les mo- 
« ments qui suivirent la victoire de peuple, 
<i je n’en dtais pas moins nourri de pensdes 
« rdpublicaines; mais que, patriote avant 
« tout, j’ avais cru ndeessaire de transiger 
« avec des circostances impdrieuses de sa- 
« lut public (Beranger , Ma Biographic , 
pag. 248). 

(2) Vedi lettera al Lamberti, n. 371. 
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irritavasi allorche caduto il Governo Prowi- 
sorio, tutti gli tiravano la pietra; e scriven- 
do ad un amico diceva: (1) E adesso che di- 
« ci di questa vilta ciarliera che si scaglia 
« animosamente sopra i caduti ? che tira 
« via a far la commedia sul Montanelli fug- 
« giasco e sul Guerrazzi chiuso in Fortezza? 
« za ? Ben fanno certi fogliucciacci a pren- 
« dere il nome degli insetti; raa piuttostoc- 
« che insetti, a me paiono corvi che si 
« fanno grassi beccando i cadaveri. Chela 
« Vespa e lo Stcnterello (2) appinzassero e 
« berteggiassero il Ministero democratic'o 
» quando aveva il vento in poppa, era atto 
« di coraggio; ma dov’6 il coraggio , dov’ e 
« la delicatezza , dov’6 la dignita e la gene- 
« rosita a crescere amarezza ai disgrazia- 
« ti?. » Mirabile esempio di quella one- 
« sta politica piu rara anche della privata 
« onesta, che e pur rara tanto. 

Il suo animo era percio amareggiato dal- 
lo spettacolo di cose che giungevano tanto 
piu amare, quanto meno previste. Egli si 
sfogava coi seguenti versi (3): 

Rosina, un Deputato 
Non preme una saetta 
Che s’intenda di Stato ; 
Se legge una Gazzetta 

(1) Vedi lettera n. 371. 
(2) Giornali di quel tempo. 
(3) Poesia inedita. 
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E se la tiene a raente, 
E un Licurgo eccellente. 

Non importa neppure 
Che sappia di Finanza : 
Di queste seccalure 
Sa il nome e glien’avanza 
E se non sa di legge, 
Sappi che la corregge. 

Ma piu bravo che mai 
Va detto, a senso mio, 
Se nei pubblici guai 
Lasciando fare a Dio, 
Si sbirba la Tornata 
A un tanto la calata. 

Che asino, Rosina, 
Che asino e colui 
Che s’ alza la mattina 
Pensando al bene altrui! 
11 mio Signor Mestesso 
E il prossimo d’adesso. 

L’onore 6 un trabocchetto 
Saltato dal piu scaltro. 
La Patria un poderetto 
Da sfruttare, e nient’altro 
La liberta si prende, 
Non si rende o si vende. 

L’ armi sono un pretesto 
Per urlar di qualcosa; 
L’ltalia e come un testo 
Tirato sulla chiosa 
E de’ Bianchi e de’ Ncri 
Come Dante Alighieri 

Rispetto all’ eguaglianza, 
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Superbi tutti e math: 
Quanto alia fratellanza, 
Beati i cani e i gatti: 
Senti che patti belli 
Che ti fanno i fratelli ? 

Fratelb, ma perdio 
Intendo che il fratello 
La pensi a modo mio, 
Altrimenti al macello; 
A detta di Caino 
Abele era codino. 

Ma in quel bailamme non si guardava piu 
ai fatti, ma alle parole; non si guardava 
piu all onesta di un uomo, ma al suo co¬ 
lore , anzi al punto di colore. Piu d’una 
volia mi son trovato a parlare con qual- 
che fanatico di questi Arrvffa-popoli — 11 
tale, io diceva, e un birbante e non gli va 
creduto. 

— Perche ? 
— Perclie e un birbante. 
— Ma perche ? 
— Ha frecciato mezzo mondo. 
— Non e vero. 
— Ha frecciato anche me ! 
— Questo non verte. 
— Come non verte ? 
' ^ dico che e uno dei buoni. 

Buoni!... ma buoni a che ? 
A salvar la patria, a conquistare la 

noerta, a cacciar lo straniero. 
— E T abbjam visto 1 
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Lettore: qvando un birbaccione conosciu- 

to ti viene a sventolare una bandiera na- 
zionale davanti, gridando: Viva 1’ItaliaL. 
appioppagli una legnata tra capo e collo, 
anche a rischio di coglier nella bandiera. 

CAPITOI O DECIMOQUARTO 

MORTE 

Le pubbliche calamita avendo vieppiu ag- 
gravato i suoi fisici patimenti, nell’ estate 
del 1849 si reed a Viareggio a respirare 
l’aria di mare, e ne trasse qualche sollie- 
vo. Ma fu di breve durata; che tomato nel 
seguente autunno in Firenze, I’assalse una 
miliare terribile, dalla quale in vero risor- 
se, ma coi germi di una tisi tubercolare che 
lo condusse al sepolcro.Nulladimeno, quan- 
do i suoi patimenti gli davano qualche tre- 
gua, continuava a lavorare, e segnatamen- 
te intorno al Commento a Dante; e tanto 
era assorto in questo suo lavoro, che non 
vi era modo di parlar con lui d’altra cosa 
che Dante non fosse. Chi lo avesse visitato 
nel palazzo di Gino Capponi in quegli u Iti- 
mi giorni della sua vita, era pressochd si- 
curo di trovarlo nel letto quasi sepolto fra 
i libri, e colle coperte ingombre tutte d’o- 
gni maniera codici e scartafacci. Nd si stan- 
cava anche di lavorare sopra altre compo- 
sizioni che saranno presto date in luce, e 
sopra altre di cui ci restano preziosi fram- 
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raenti. Egli, come dicemmo a suo luogo (U, 
non scriveva di getto, ma imprendeva piu 
lavori alia volta, mandandoli poi innanzi 
tutti insieme come il pastore fa delle peco- 
relle: e dov6 essere per lui grande ama- 
rezza vederle flagellate dalla grandine e di¬ 
sperse dalla bufera, prima d’averle ridotle 
all’ovile. Cosi lavorando e soffrendo, si av- 
vicinava al suo fine con quella calma cbe 
soccorre coloro i quali credono non dovere 
colla vita tutto aver termine. E questo sen- 
timento non aveva gia acquistato il Giusti, 
come in taluno avviene, colTappressar del¬ 
la morte; peroccbe fino dai suoi primi la¬ 
vori si manifesta vivissimo, e si vede cbe 
l’accompagna come un amico fedele in tut¬ 
to il corso della sua vita. Infatti, fino dal 
1845, scriveva al Capponi (2): « La fede in 
« Dio, e quella nel proprio simile, per me 
« si danno la mano, e l’ateo (se puo darsi, 
« cbe non lo credo) 6 di necessity il primo 
« nemico del genere umano, e di se mede- 
« simo ». Da questa fede die aveva nella 
Provvidenza e negli uomini, trasse l’abne- 
gazione cbe dir gli facea, « e finito il tem- 
« po di vivere a conto proprio; » trasse 1’i- 
spirazione per cui armato d'amore, d’inge- 
gno e di collera, seppe farsi caro e profi- 
cuo agli onesti, intrepidamente avverso ai 
malvagi, ai negbittosi ulilmente molesto ; 

(1) Capilolo 12. 
(2) Vedi letlera, n. 193, 
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trasse il coraggio per affrontare i risclii 
dell’originalita, e il veleno dei serpi calpe- 
stati, e la rabbia dei pedanti anche piu ter* 
ribile del veleno; trasse infine quella pace 
dell’animo che gli fece aspettare con sere- 
nita il suo ultimo giorno. 

E quel giorno giunse pur troppo sollecito. 
Alle ore 4 pomeridiane del 31 marzo 1850, 
fu soffocato improvvisamente da un traboc- 
co di sangue, prima che si giungesse a pre- 
stargli i soccorsi delTarte e della religione. 
La sera del di 1° aprile, il suo corpo fu 
portato alia Chiesa di San Miniatoal Mon¬ 
te. Reggevano i quattro lembi della colire 
Ubaldino Peruzzi Gonfaloniere di Firenze, 
1’ Abate Raffaello Lambruschini, il Profes¬ 
sor Domenico Valeriani Segretario della 
Accademia della Crusca, e il Professore 
Giovan Battista Giorgini. Una folia di dolen- 
ti amici accompagnava all’ ultimo asilo di 
pace quel carissimo estinto; e fra questi no- 
tavasi la veneranda figura dell’ uomo (1) 
chel’aveva incoraggiato da giovane, consi- 
gliato da adulto, ospitato piu anni in sua 
casa; dell’uomo che fanno caro a tutti il 
gentile uso delle ricchezze, l’operoso amor 
della patria, la sapienza, l’ingegno, la pro- 
bita, le sventure. 

I pubblici fogli lamentarono il mesto ca- 
so; furono anche dati in luce vari opuscoli, 
de’ quali i piu rilevanti sono i Ccnni sulla 

(1) Gino Capponi, 
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sua vita dell’Avvocato Leopoldo Cempini 
il Dcscorso del Dottor Stanislao Bianciardi,, 
e la Commemorazione letta dal Prof, Giu¬ 
seppe Arcangeli all’Accademia della Crusca 
neir Adunanza solenne del 17 settembre 
1850. II giovine Reginaldo [Bilancini gli 
scolpi con amore studioso un marmoreo 
monumento, a pie del quale leggesi questa 
iscrizione: 

Qui riposa in Dio la mortale spoo-lia 
di GIUSEPPE GIUSTI 

Che dalle grazie del vivo nostro idioma 
Trasse una forma di poesia 

Prima di lui non tentata 
E con arguto stile castigando i vizj 

Senza toglier fede a virtti 
Inalzo gli uomini al culto dei nobili alfetti 

E delle opere generose 
Ond© ebbe dall’Itcilia onore e compiiuito 

Quando nel liore della virilita 
Le fu rapito da insidioso morbo. 

jNacque in Monsumano il IX (1) maggio MDCCC1X 
Mori in Firenze il XXXI marzo MDCCCL. 

ca\. Domenico Giusti padre infelicissimo 
Deponeva in questo sepolcro 

D’unico flglio maschio 
Sostegno e gloria del suo nome. 

In (al guisa chi una volta visitava reve* 
rente le gloriose rovine di quel castello 
inalzato da Michelangiolo quando la liberta 
stava per cadere, aggiunge oggi un altro 
seopo a quel pellegrinaggio, per salutare 

(1) Questa data e erronea: egli nacque 
come dieemmo il 13 maggio 1809. 
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cioe il poeta civile cbefiori quando la na- 
zione si preparava a risorgere. Ed uscen- 
do da quella Chiesa severa, snlla spiana- 
ta dinanzi, e aggirandosi fra quei sepol- 
creti, e rivolgendo lo sguardo nella sotto- 
posta valle ovo una famosa citta sembra 
sorridere e agitarsi , e pur sospira ed a- 
spetta, il pensiero si distende arcanamente 
fra la gravita dei tempi presenti, e la felicita 
che ci attende, se sapremo, come il Giusti, 
promuoverla ed affrettarla. Siamo dunque 
come lui onesti: perocclie la patria ba meno 
bisogno di geni che di galantuomini; amia- 
rno come lui: chi ama e grande, chi ama 
e forte, chi ama e felice; speriamo come 
lui: poich6 quel Dio che non dimentica la 
formica, non vorra abbandonare un popolo 
il quale ha lasciato la traccia piu luminosa 
nella storia del mon lo. Che se , come al 
Giusti, non vennero elargite a noi da na- 
tura le qualita dell’ ingegno, tutti giovar 
possiamo alia patria col cuore. Qua dunque 
la raano: tutti! tutti ! Procediamo uniti in 
bell’ordine; procediamo alia conquista della 
liberta, cariclii il pi6 di catene , ma viva 
Dio! ricchi il cuor di speranze. La nostra 
causa e giusta, e il Cielo la benedira: per- 
che chi difende il suo tetto, il suo campo, 
i suoi cari, le tombe dei suoi poveri mor- 
ti, chi difende il suolo che nascendo gli fu 
da Dio compartito , ha ragione semp ’e ! 
L’Europa che incivilimmo, e che si eradi- 
menticata di noi, ora si accorge che noi 

Giusti Epist.—VoL I. ^ 
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pure esistiarao, e ci guarda. Combattiamo 
dunque come i nostri avi Latini combatte- 
vano, quando eran poveri, quarid’eran gran- 
dj; combattiamo colie armi, colla concordia, 
colla virtu,coll’affetto;e quando Pultimo scl- 
dato nemico avra rivalicate le Alpi,come og- 
gi preghiamo per chi soffre,pregheremo al- 
lora, e a mani giunte, per chi ha fatto sof- 
frire.Ma prima che sia spuntato quel giorno, 
ricordiamoci la rapina che tante volte fu 
fatta degli averi nostri; ricordiamoci V in- 
giurioso strisciar delle sciabole nemiche 
sopra i selciati delle nostre citta; ricordia¬ 
moci le lunghe lacrime di chi langue in 
carcere o in esilio; ricordiamoci il sangue 
che gronda da tanti patiboli; ricordiamoci 
il fischio della sferza che flagello le carni 
e Panima a tanti nostri fratelli. 

Firenze, 15 Dicembre 1859. 

Giovanni Frassi 



A CHI LEGGE 

Una gran parte dclle Lettere di cui si 
compone questo Epistolario e tratta da ab- 
bczzi trovatifra le carte del Giusti, i quali 
spesso sono rimasti interrotti e spesso sen- 
za data e senza direzione Ecco perche mol- 
te si troveranno senza indicazione di sorta. 

Per chi desiderasse ceriticare la autcnti- 
citd delle Lcttere tutte che do in luce, ho 
contrassegnato con un asterisco (*) quelle 
i cui autograft si trovano presso le persone 
alle quali furono dirette; ho indicatoin no- 
ta ove possono rintracciarsi quclli che sono 
passati in altre mani; gli autografi poi di 
tutte le altre che non hanno contrassegno 
alcuno si conservano nelVArchimo del Mar- 
chese Gino Capponi a Firenze. 

Net compilare questo Epistolario ho im 
piegato quclla stessa sobrietd che fa tanto 
cara all1 Autorc : perocche di settecento 
tantc lettere chem'6 venuto fatto raccoglie- 
re, solo quattrocento scssanta sono da me 
pubblicate; ed anche da queste ho tolto 
quei brani nei quali si ripctcva cid che in 
altre era gid stato dctto. 
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Ho scartato tutte quelle che biasimando 
persone tuttora viventi, o rivelando qual- 
che scgreto domestivo, devono rimanere af- 
Jidate alia discretezsa di chi le possiede. II 
primo pregio d’un hbro e quello di cssere 
onesto. 

Ho anche scartato tutte quelle che, sia 
per colpa del soggetto che trattano, sia per 
colpa del mo do con cui furon dettate} non 
possono dilettar chi le legge. II secondo 
pregio di un libro e quello di non cssere 
noioso. 

Ignoro, o mio lettore benevolo, se non o- 
stante tutte queste cure avrofatto una buo - 
na scelta; come non so se fatta da te sareb- 
be riuscita tutta a mio modo. Questo so di 
certo, che la tua sarebbe stata migliore. 



LETTER!': 

DI 

GIUSEPPE GIU3TI 

1. AI Signor Professore... 

Caro Sig. Professore. 

Finalmente ho parlato a Sismondi, e per 
due volte mi sono trattenuto seco lunga- 
mente. 'Io son fatto in un certo modo, che 
non mi maraviglio di nulla, nemmeno degli 
oggetti piu strani; invece quando vedo o 
quando sento qnalche cosa di straordinario, 
provo una segreta agitazione, la quale, sen- 
za sconcertarmi, mi eccita talmente, che 
in quel momento mi pare di elevarmi sopra 
la mia stessa natura; e a grado a grado le 
mie idee prendono un corso migliore, non 
v’d cosa che io abbia letta o pensata, che 
in quel punto non mi torni in mente luci- 
dissima. Quest’effetto io lo provai conver- 
sando con quell’uomo grande. Non mi ri- 
cordo d’essere andato mai in nessun luogo 
con tanto raccoglimento, n6 con tanta esi- 
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tanza, con quanta me ne sentiva nell’ani- 
ra? strada facendo il giorno che da casa 
mia andava alia sua villetta, pochi passi di- 
stante da Pescia. Giunto lassu, trovai sul 
davanti della casa due signore, una delle 
quali era cognata di Sismondi, Paltra mo- 
gne: questa mi fece un’accoglienza cortese 
quanto mai, e m’introdusse da suo marito. 
Bisogna che tu sappia che egli era grande 
amico del padre di mia madre, e che nel 99, 
come raccolgo da una sua lettera diretta a 
quello, fino dal 1802, si trovarono prigio- 
nieri insieme qui in Pescia nel Convento di 
San Giuseppe; per la qual cosa non fa ma- 
raviglia se mi uso ogni possibile gentilez- 
za. 11 discorso si aggiro sopra varii sog- 
getti, ma per lo piu parlamrao di storia. Di- 
sgraziatamente v’era qualcun altro che non 
intendeva il francese, ed esso, che 6 tatto 
compito, parlo sempre italiano, n6 la lingua 
per un’assenza si lunga o per 1’uso conti- 
nuo della francese gli e si famigliare che 
qualche volta i termini non facciano osta- 
colo alle idee. Mi disse che trovava l’italia 

, raolto migliorata dal momento che o'era 
partito; che avendo avuto luogo di trattare 
con persone accoste alle corti, aveva rav- 
visato in esse pure la citata influenza dei 
tempi; che gli pareva sopratutto essersi 
molto propagata la brama degli studi stori- 
ci, e che gli godeva l’animo vedendo che 
gl’Italiani sentivano che le glorie loro stan- 
no nei secoli di mezzo. 
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Parlammo di Manzoni, e qui apparve sin- 
golarmente Puomo grande. Io introdussi il 
discorso con la massima delicatezza, ma a 
bella posta, perche voleva chiarirmi d’an 
dubbio nato in me alia prima lettura di quel 
libro di Manzoni., ove confuta gli ultimi due 
capitoli della Storia clelle Repubbliche. Si- 
smondi parl6 di quell’opera dicendo che 
era ammirato dalla maniera urbana con la 
quale fu distesa; lodo la sincerita dell’au- 
tore, e ne compianse le ultime disgrazie, 
le quali, secondo lui, hanno influito non 
poco a confermarlo ne’suoi principii; ag- 
giunse poi, sempre moderatamente, che gli 
pareva che si fosse partito da un punto mol- 
to diverso dal suo, poiche esso considera- 
va le cose come sono attualmente, e Man¬ 
zoni come dovrebbero essere. Non so dirti 
quanto fossi contento di vedere che io non 
m’ero ingannato. Credei bene di dirgli che 
gl’Italiani non avevano fatto gran plauso a 
quel libro, e che anzi, senza scemare in 
nulla la debita reverenza al Manzoni, era 
stato riguardato piuttosto come un errore, 
o almeno come un’opera suggerita da qual- 
cuno che lo avvicina per secondi flni, i quali 
daU’altro canto non capiscono nelP animo 
integerrimo di quel sommo italiano. 

Venne in campo la letteratura francese, 
e qui parimente si mostr6 dell’opinione piu 
moderata, e disse quello che molti dicono, 
che il genere non pu6 durare. Mi consiglio 
a non fidarmi tanto dei giornali perch6 essi 
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non rappresentano che Pesagerazioni dei 
partiti tutti; perche sono scritti per lo piii 
da giovani che non veggono piu in la di 
quello che mostra loro la facile sapienza 
del giorno. Per i molti guadagni che pro- 
vengono al giornalista, tutti coloro che han- 
no prontezza di spirito si gettano a questo 
ramo di commercio, contenti per lo piu di 
appagare il pubblico con le apparenze del 
vero, e di conseguire la fama di ventiquat- 
tro ore, lusingando le passioni deU’epoca. 

Gli chiesi se conosceva il Mazzini, e mi 
disse che gli era stato raccomandato anni 
sono, quando parti da Genova la prima vol- 
ta, e che aveva conosciuto in lui molta ca¬ 
pacity. Lo ebbe a pranzo seco, e coritinuo 
una corrispondenza flno a tanto che quei 
trecento refugiati condotti da lui non tenta- 
rono qualche novita in Svizzera. Allora pa- 
rendogli che il fine fosse un sogno, e non 
punto legali i rnezzi per conseguirlo: per¬ 
che si trattava d’impadronirsi dell’arsenaie 
di Genova; per servirsene ad occupare la 
Saveja, interruppe ogni relazione con esso, 
e non ne ha saputo piu altro. Allora fu che 
scrisse l'opuscoletto—Consign d un arruco 
ai refugiati politici,—che m’ha dato a leg- 
gere. Pure anco su tal proposito questo 
Svizzero eccellente non si depart! mai dal- 
la schiettezza e dall’osservare ogni riguar- 
do possibile. 

Mille altre cose mi disse, le quali ora la 
memoria non mi suggerisce, tutte piene di 



— 153 — 
sapienza e tutte degne di quella mente che 
sotto le apparerjze della vecchiezza con- 
serva il brio degli anni migliori. 

Ha condotta la sua opera degli Annali di 
Francia fino all’Editto di Nantes inclusive, 
e dice d’esserne affaticato ed abbisognare 
di riposo. Ora scrive d’economia politica. 
Sotto i torchi ha un libro sulle libere Co- 
stituzioni, concepito gia da 40 anni. 

Cresce la venerazione per gli uomini sora- 
rni quando paragoniamo la loro raodestia, 
la integrita, la semplicita della vita, alia 
jattanza, alia mala fede, alia rumorosa ciar- 
lataneria delle nostre crescenti speranze. 

Ora si va con motti e con iscede 
A predicare; e pur che ben si rida , 
Oonfia il cappuccio, e piii non si richiede. 

2. Ad Andrea Francioni. 

Pescia, 20 oltobre 1836. 

Caro Francioni, 

Questo rnese semiserio e fatto proprio per 
me, che sono di natura tra il malinconico 
e il bernesco; esso mi fa uscire la voglia 
dei libri, e mi mette la smania nelle gam- 
be. Ho percorso tutti i poggi circonvicini, 
ho riveduto tutti i viottoli dei carnpi e delle 
selve paesane, e di nuovo sono andato in 
visibilio per una buona mezz’ora ai bei col 
pi d’occhio, che di passo in passo si pre- 
sentano su queste vette, 
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Popolate d’olivi e di castagni. 

La notte della prima domenica d’ottobre, 
cadde una pioggia tanto dirotta, che le piu 
piccolo fosse diventarono torrenti; tuoni e 
larapi e saette che pareva la fine del mon- 
do. Qai da noi il guasto fu poco o niente, 
e con quattro rabberciamenti di mura o di 
cigli, n’uscimmo come Dio voile. A chi toc- 
co il male, il malanno e 1’uscio addosso; 
fa a’poveri Lucchesi, a danno de’quali con- 
giurarono, sul gusto della Santa Alleanza, 
la Lima e altri quattro o cinque torrenti. 
Corse subito voce dei guasti orribili che 
questi fiumi avevano fatto, mettendo desi- 
derio in molti di correre a vederli. Questa 
smania, che ci spinge sul posto della sven- 
tura, e condannata da molti, come una bar- 
bara o insensata curiosita; a me pare che 
gli animi gentili non debbano fuggire l’oc- 
casione d’esercitare il loro dolore, la loro 
pieta. Il solitario, facendosi centro e nor¬ 
ma delle combinazioni dell’universo , non 
vuol conoscere se non quei mali che lo van- 
no a percuotere direttamente; l’uomo che 
vivo in mezzo alia sua specie, e che l’ama, 
non fugge le pubbliche sciagure e pare che 
dica, presentandosi alio spettacolo della u- 
manita sofferente: anch’io ho una lacrima 
da versare sulle comuni calamita. 

Con questi ed altri sentimenti, quindici 
giorni dopo quel rovescio, andai pecleten- 
tim ec., in compagnia di un caro amico, 
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alia volta dei Bagni di Lucca. Attraversam 
mo per cinque ore di cammino selve e raon- 
tagne, e per un continuo saliscendi giun- 
gemmo al paese suddetto. Per tutto i segni 
della burrasca; da tutte le parti il raccon- 
to piu o meno malinconico di quella node, 
secondo che aveva piu o meno offeso il 
raccontatore. Ai Bagni, campi divorati dal la 
Lima; case, edifizi, piazze, muraglie, pas- 
seggi smozzicati e guastati. I Iuoghi di de- 
lizie che pochi giorni innanzi formicolava- 
mo di tutta la quint’essenza del mondo ele¬ 
gante, ingombrati adesso di rena, di rotta- 
mi e di ceppi voltolati dal la corrente. Era 
nostro Cicerone un merciaiuolo del luogo, 
il quale portando tutto il suo patrimonio 
ambulante nella cassetta, ci mostrava duro 
duro e dinoccolato tutto questo fracasso. 
Dal Ponte a Serraglio (uno dei due che ri- 
congiungono le rive del paese) ammirava- 
mo ora I’amenita del sito, ora 1’orrore di 
quella devastazione, quando il nostro buon 
peripatetico additandoci la casa che serve 
ad uso di Gabinetto Letterario, e facendoci 
osservare che ne era sprofondata la stra- 
da in modo da renderne impossible l’ac- 
cesso, disse con un mezzo sospiro :—Eh! 
qucllo e un gran fatto.... ci si vede proprio 
la mano di Dio.—Fui tanto goffo da inter- 
romperlo, domandandogli quello che avreb- 
be detto di per s6, cio6 se credeva che quel¬ 
la rovina fosse un effetto del leggere che 
si fa in quel casino libri proibiti. Il bigotto 
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lucchese senti furbaraente l’ironia della do- 
manda, e da buonissimo gesuita mi sgat- 
taiold di sotto, con due o tre di quelle in- 
teriezioni tanto espressive nel linguaggio 
parlato, e tanto insignificanti nella scriltu- 
ra.—II mio compagno, che sa d’architet- 
tura, di matematiche e che so io, mi dava 
ad ihtendere il come e il perche di quelli 
sfondi e di quelle rotture , e ogni tanto , 
guardando con compiacenza a quei banchi 
di rena, esclamava: Che bella renal L’aves- 
si un po’ a Firenze! Io invece mi divagavo 
con le belle portatrici di legna che passa- 
vano, e facevo (Dio me lo perdoni) un e- 
sclamazione, un voto quasi simile a quello 
dell’amico. 

Al rilorno si prese un’altra via; quella po¬ 
stale che dai Bagni porta alia capitale del- 
J’lmpero di tutte le Lucche. Bellissima via, 
che per lungo tratto rasenta le acque della 
Lima; e sulla quale queste perdono il nome 
nel fiume maggiore, che entra nelle veci di 
lei a far da compagno al pellegrino che per- 
corre quelle campagne. Dal lato sinistro , 
rocce quasi nude e sporgenti sul capo , e 
combinazioni di luce e di prospettiva, da in- 
cantare pittori, purche abbiano occhi da ve- 
dere e animo che accompagni la vista. Que- 
sta bella strada nella notte terribile ch’era 
stata corsa quant’ era lunga e larga dai ca- 
valloni del fiume , che avea traboccato nei 
campi di la, portando travi e capanne e ca- 
daveri di uomini e di bestiami, sorpresi mi- 
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seramente dalla furia delie acquc. A For- 
noli un ponte portato via di netto; poche 
miglia , sotto rotta e ingoiata la strada per 
un quarto di miglio: per tutto poi scassinati 
i muraglioni, e scamozzate le spallette de- 
gli argini e dei ponti. 11 solo ponte di Deci- 
mo, nuovo, assai bello ed elegante, intatto; 
quelle a Moriano invaso e danneggiato in- 
sieme al paese dello stesso nome, nel 
quale ci fu fatto notare , dove portato via 
uno sporto di bottega, dove una porta di ca- 
sa, qua fracassata una mezza finestra, la un 
pian terreno allagato e vuotato di utensili e 
raasserizie. II ponte della Maddalena, famo- 
so per antichita , per costruzione e per fa- 
vole, provo anch’esso che molti secoli di vi¬ 
ta non assicurano una povera opera morta- 
le dall’insulto delle intemperie. 

II mio compagno, al primo vedere da lon- 
tano quel Ponte, mi diceva: vedi, quelle ar- 
cate basse paiono aggiunte dopo ; 1’ areata 
ultima dalla parte di la e tanto piu alta, 
t'orse e 1’ antico ponte, ed e a tutto sesto. 
Credo che mi dicesse altre cose importanti, 
ma io era fisso in un paragone che mi ven- 
ne fatto di quel ponte con una giraffa, e 
compiacendomene perdei mezza la lezione 
architettonica dell’ amico. Intanto giunge- 
vamo sul ponte, e vedevamo che le ultime 
arcate dalla parte nostra erano tutte peste 
e fracellate: pure rabberciate alia meglio 
con legature e commettiture di fittoni e di 
marruche davano il passo anche al le vettu- 
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re. Naturalmente si ascese al soramo della 
grande areata a tutto sesto, e guardando in 
giu ci rammentammo d’ avere udito , che 
una donna pazza r anno passato si precipi- 
16 di lassu nel gbiareto del flume. Sara ri- 
masta soffocata per aria, dicevamo fra noi, 
adducendo bene o male la ragione flsica di 
questa morte aerea, tanto cbe venisse qual- 
cuno , che ci additasse la cosi detta buca 
del Diavolo, che , per quello che sapevamo 
di prima, doveva esistere a mezzo del pon- 
te e che non vi s’era trovata. 

Avanti che ti dica come si seppe l’istoria 
di questa buca , e necessario un abbozzo 
dell’indole di quei villani. 

II contadino lucchese e industrioso , sof- 
ferente della fatica, avvezzo al disagio, par- 
co quanto e forse piu dello svizzero , e per 
lo piu povero e oppresso dal sistema colo- 
nico del paese. Bacchettone feroce , non 
rompe la vigilia, ma uccide il fratello; difli- 
dente del forestiere , pure si ammansisce 
meravigliandosi se lo trova gentile; si pie- 
ga piuttosto al dispotismo del Prete, che al- 
Ja legge del Ducato. Nella sua fisonomia , 
vedi la stupidezza della superstizione , e 
1’imbarazzo dell’uomo insociale. Gli bale- 
nano nei lineamenti le obliquita del frate, e 
le paure rinascenti della predica dellflnfer- 
no. Le membra generalmente robuste , e- 
sercitate e quasi infrante alia fatica e alio 
stento. Cola Beniamino Franklin trovereb- 
be gli operosi agricoltori per una nuova co- 
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Ionia ; un cardinal Ruffo i Fra Diavoli e i 
Trentacapilli. 

Domandai ad una vecchia che passo 
per la prima sul ponte: — Ditemi, donnina, 
dov’era la buca del Diavolo?— Ci guardo 
dispettosamente, brontolo non so che cosa, 
e tiro via senza rispondere. Noi pero ci 
accorgemrao che avea terauto d’ essere 
burlata. Un uomo con un carico di le- 
gne addosso fu un poco piu cortese , e fer- 
mandosi alia stessa dimanda, ci raostro 
con un piede ov’era una volta quella buca.— 
O il fatto (domandai) come ando? lo sape- 
te? — Che vuol che gli dica? (rispose); rac- 
contano che San Giugliano , quando fece il 
ponte, per finire quest’arco chiamd quell’a- 
mico , e gli disse che Paiutasse ; ma chi sa 
poi se e vero?... •— Perche no? Dunque? — 
Chiese aiuto al... gli chiese aiuto (qui ci ac- 
corgemmo che il buon uomo aveva scrupo- 
lo a nominare il Diavolo), e gli promesse la 
prim’anima che ci fosse passata su.Quando 
fu finito, San Giugliano, per canzonarlo, di 
laggiu di fondo aizzo un cane, e poi gli tiro 
una stiacciata su per il ponte: il cane corse 
dietro, e qui dove tocco col pie agguanto la 
stiacciata : quello che stava a vedere chi 
passava il primo, subito gli da addosso , e 
quando trovo che era un cane, invece d’un 
cristiano, lo prese, lo scaravento con tanta 
rabbia in terra, che sfondo qui, passo di 
sotto. Ma non sara vero: lo dicono: ma chi 
ci era allora?—E tutto questo ci diceva con 
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quel sorriso e quella disinvoltura, caricata, 
die si suol prendere quando per paura di 
scntirsi burlare in una opinione , ci proto* 
stiaroo d’essere del parere opposto; lo che 
suol dirsi — metter le mani avanti per non 
eascare. Lo ringraziammo , e si seguito la 
strada senza incontrare piu nulla di nuovo, | 
fino ad una specie d’osteria, che sulla sera ! 
ci convenne visitare per un bicchieretto. 

S entra in casa , e la stanza d’ingrosso. 
era insieme magazzino, armeria, bottega e 
cucina. L’impiantito del solajo era al solito 
di tavole. Chiama di sotto, chiaraa di sopra, 
non rispondeva un’anima; e noi correvamo 
come padroni quella stanza ed un’altra con- 
t‘gua, che per I’oscurita dell’ora e del luogo 
non mi raccapezzai a che fosse destinata. 
Finalmente si penso di mettarsi a sedere e 
aspett.are il padrone di questo nuovo alber- 
go d Eutichio della Castagna. II rnio amico | 
sede sopra una madia, io in una panca zop- 
pa che mi cullava graziosamente. A un 
tratto sento scricchiare e muoversi il solaio 
sotto j piedi. Perdio, si rovina, gridai, e fe¬ 
ci , l’atto di alzarmi : se non che mi trovai 
una testa fra Ie gambe , ed era quella del 
padrone che per una bodola scaturiva di 
cantina Non si maraviglio punto, anzi sor- 
rise , e ci presento il vino che non s’era 
chiesto, ma che egli, udendoci chiamare , 
aveva attinto alia botte senza rispondere, o 
per indolenza, o perche a forza d1 urli ci 
crescesse l’arsionc. 
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— Aveste paura quellanotte della plena? 
— Eh ! a dir di no, sarebbe una bugia. 
— Vi face del danno? 
— Che danno vuol che mi facesse ? Non 

ho terre mica. Anzi posso dire che mi abbia 
f'atto del bene , perche tra tutto ho messo 
insieme da scaldarmi tre anni. 

— Delle legna portate dal fiume , non e 
vero? Ma che legna erano? 

— Che legna erano ! Fittoni di capanne , 
travicelli, castagni, pezzi di seggiole. 

— Povera gente! Chi sa di chi erano? 
— Eh! quand’e il castigo di Dio, che ci si 

fa? A chi tocca tocca; oygi a me, domani a 
te. (Cosi filosofeggia I’uomo fortunate). 

In questa entro un uomo sulla quaranti- 
na, e a mala pena disse: felice sera. L’oste, 
al contrario , lo abbordo : — 0 compar Ba- 
stiano, e passata ormai, non ci pensate piu. 
Sanita a chi resta. 

— Avete un bel dire (rispose); potete sta¬ 
re allegro voi che siete sempre lo stesso. 
Sapete la nuova? Quell’altro pezzo di muro 
che c’era rimasto , e finito di rovinare oggi 
alle tre. 

— Che? il flume vi ruppe la casa? (do* 
mando l’amico al nuovo venuto). 

— La casa e il podere, e poi e poi!! 
— Come! anco di piu? — L’uomo non ri- 

spondeva, e col capo basso dondolava una 
gamba come sopra a pensiero. 

— Povero Bastiano ! vi compatisco ( ri- 
prese quella specie d’oste). Raccontate a 
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questi signori come ando , che ve li porto 
via l’acqua. Poi quasi pentito, riprendendo- 
si, seguito a dire a noi: quella mattina della 
plena, questo pover uomo era andato a ve- 
dere per i campi, se il fiume rompeva. Ve- 
niva allora la prima piena, quella.... perche 
i fiumi non vennero insieme, che se Dio 
guardi venivano all’istess’ora, non c’erano 
piu nessuno. Era dunque nel tempo della 
prima piena, e quantunque si vedesse che 
in su dovea aver fatto del male , per noi 
non c’ era paura. Cotest’ omo , vero , Ba- 
stiano? senti suonar la messa, e ando sen- 
za pensare a altro. Entra la messa, e quan- 
do tutti erano per uscir di Chiesa, si co- 
mincio a sentire un rumore, un fracasso 
che era uno spavento, e correva gente da 
tutte le parti, e gridavano: — il fiume, il 
fiume , salvatevi , porta via ogni cosa ! — 
Usci la messa, e si vidde allagato tutto il 
piano. Vede ? l’acqua prendeva di la mai 
piu lontano di quella casa, e arrivava qui 
dov’ e il segno della mota quasi a mezza 
iinestra. Quest’uorao va per tornare a ca¬ 
sa, e tutto a un tratto non vede piu ne la 
casa ne il podere, che erano stati porta- 
ti via. Povera Cate, chi sa se a quest’ora 
dove sara colla bimba... 

— Mio Dio! (gridammo) che c’era gente 
in casa?... 

— Pur troppo! gnorsi, la moglie e una 
bambina d’otto mesi che aveva al petto. 

Quell’uomo non parlo mai, e preso non 
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so che dall’oste se n’ ando con quel can* 
terellare rotto e sospiroso che raanifesta il 
dolore , lo sgomento e lo stupore di una 
disgrazia accadutadi fresco. 

Si seppe poi per il solito canale, che il 
disgraziato fino dai prirai anni della sua 
giovinezza soleva andare a vedere le figu¬ 
rine di stucco (commercio curioso ed esclu- 
sivo di quei paesi) , oppure in Corsica al 
lavoro dei campi o al taglio dei boschi. 
Quella casa, quel poderetto erano il frut- 
to di questa vita nomade e penosa , e di 
quella po’ di dote portatagli dalla Caterina 
(che I’ abbreviano in Cate). Il fiume P ha 
fatto nuovamente mendico, solo e ramingo 
sulla terra. 

Intanto s’era fatto nolte, e Poscurita sem- 
pre crescente, togliendoci la vista dei pog- 
gi e delle campagne, ci lasciava muti nei 
raccoglimenti di tanti pensieri diversi. 
Questi casi terribili si affacciavano ogni 
poco alPamico ed a me, perche ogni po¬ 
co, ora egli, ora io, ripetevamo : Che di- 
sgrazie ! Povera gente ! La stanchezza sopi 
a poco a poco piaceri e dolori, e a dirla 
schietta non avevanoo piu mente, se non 
per contare i passi che facevamo o per cer- 
care altri pensieri da divagarsi dal cam- 
mino. Io diceva all’amico burlando:—Im- 
magina che ti sia commessa una fabbrica 
ad uso di quello che piu ti torna: fanne il 
piano, e cosi vedi d’ingannare la strada.— 
Hai ragione (rispose) , giusto ci pensavo 
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anch* io.—Dopo questo, zitti per parecehie 
miglia. L’amico era piccato sulle scale del- 
1’edifizio ; e per quanto rimuginasse nel 
cervello, non gli tornavail conto degli sca- 
lini. lo, arrivato felicemente a tutto ilTer- 
z’Att'd di una Tragedia, aveva prontissirao 
jl Quinto; tutti i personaggi in palco all’ul- 
timi scena; bellissima e terribile una ca- 
tastrofe; vedeva e udiva batter le mai da 
tutte le parti; ma I’Atto Quarto non c’era 
modo di ficcarcelo , e pensava a una ra- 
gione classica o romantica per saltarlo; la 
mia gloria pericolava ; se non che la vista 
fra l’ombre del campanile concittadino ci 
levo d’imbarazzo, e T idea della cena e di 
un buon letto invase e occupo tutte le no- 
stre potenze intellettuali , ed ecclisso in 
uno sbadiglio quella del coturno e dello 
archipendolo. 

Si seppe da quest’oste medesimo: Un vet- 
turale essendosi fermato ad uno stallaggio 
sulla via , e visto il tempo un po meno 
rotto, si risolve di prendere il cammino. 
Tiro fuori il barroccio, meno il cavallo, e^ 
sul punto d’attaccarlo, eccoti la piena che, 
crescendo mezzo braccio ogni ondata, non 
lasciava luogo a fuggire. Prima gli fu por- 
tato via di mano il cavallo, poi tramutato e 
subito dopo travolto il barroccio nella cor- 
rente. Egli intanto si salvava a fatica sopra 
uno degli altogatti di sulla strada. Vedeva 
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il flume rovesciare ad uno ad uno gli al¬ 
bert della fila, ed egli lassu aspettava la 
morte guardando al fondo del tronco, gia 
gia lambito dalla corrente. Intanto un pre- 
te da un’ altura vicina 1’ esortava a morire 
santamente, e il pover’ uorao riceveva 1’as- 
soluzione in articulo mortis, e gridando fa- 
ceva testamento ;—Sono del tal lucgo, a- 
vanzo venti seudi dal tale, ne ho in tasca 
altri quattro, lascio tutto il mio ec. (I de- 
biti o non ne aveva, o in quel frangente 
se gli scordava). Fortunatamente queH'al- 
bero non fu battuto, ed egli poid salvarsi 
rimettendoci gli arnesi e il compagno della 
sua professione. 

3. A Edoardo . . . 

Caro Edoardo, 

Il mio viaggio con babbo 6 andato in fu - 
mo ; e vedo che tentando di persuadere 
quest’uomo benedettissimo, si perde il ran- 
no e il sapone ; sicch6 continuerd a far le 
viste di far Tavvocato. 

Dacche sono partito di cost&, non ho a- 
vuto da lodarmi gran cosa della salute, ma 
ne do la colpa al tempo che ha fatto un 
cambiamento notabilissimo. In quanto al 
paese, non ripetero quello che ho detto le 
mille volte; durano tuttavia le cabale che 
nei miei tempi infelici ipse miserrima nidi 
ct quorum pars magnafui: ma adesso che 
sono fuori del tiro del cannone, mi veggo 
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assai bene accolto, seppure questa acco- 
glienza non fosse sul gusto di quella che 
sogiiamo fare ad una bestia rara nei pri- 
mi giorni che ci vien presentata, e che vi¬ 
sta e rivista finisce per annoiare. Vedremo. 

Sto leggendo 1’opera che m’imprestd 
mamma, ia quale, dilettandomi sommamen- 
te, mi compen^a della noia che provo nel 
succhiarmi quei libri interminabili della 
Storia Letteraria del cavalier abate Giro¬ 
lamo Tiraboschi, il quale, oltre a quei due 
primi peccati, aveva ancora quello d’esser 
regio bibliotecario o consigliere alia corte 
di Modena. E difatto, mettendosi sullo sto- 
maco quella mole indigesta, ora senti il sa- 
pore del cavaliere, ora quello deir abate, 
ora quello di bibliotecario regio e di con¬ 
sigliere, e spesso tutti in una volta. Quan- 
do avrai bisogno di noiarti, ti raccomando 
il cavalier abate consigliere Girolamo Ti¬ 
raboschi regio bibliotecario della corte di 
Modena , e addetto alle piu illustri Acca- 
demie d’ltalia ec. ec. 

Disperando di poter cambiar clima; e vi- 
sto che m’e necessario pensare seriamen- 
te a iniziarmi nella mia professione pre- 
diletta d’avvocato, ho incominciato il mio 
tirocinio, entrando negli affari civili e cri- 
minali della Yal di Nievole: ed ecco come. 
11 giorno 22 del mese di marzo , in una 
pubblica via della citta di Pescia e stato 
bastonato un pover’ uomo, che aveva avuto 
la sfacciataggine di smascherare alcuni la- 
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dpi del paese. Ed e stata cosabenfatta, per- 
che le maschere debbono essere rispetta- 
te, e non 6 lecito ad un onesto cittadino al- 
zare i panni a chi vuole peregpinare su 
questa terra incognito, come fanno qualche 
volta le Aitezze e le Maesta. Pure le au- 
torita costitaite della provincia hanno tro- 
vata fuori di regola questa bastonatura , 
e si soro messe a perseguitare con ogni 
possibile ricerca il maestro di cappella che 
ha saputo battere cosi bene la solfa. 1 brac- 
chi hanno frugato e annasato per tutto , 
ma inutilmente, — la fiera non e scovata. 
Ora come conciliare tanta pubblicita nel 
fatto con tanta incapacity a rintracciar- 
ne l’autore nella capacissima polizia, la 
quale d buona a ritrovarti per Y immensi¬ 
ty dello spazio un sospiro dodici anni dopo 
che d stato tirato? Diversi sono stati i pa- 
reri dei satrapi : chi ha detto che il basto- 
natore non e del paese ; chi ha pensato 
che il pover’ uomo si sia bastonato da se, 
e v’e stato anco il temerario che ha osato 
supporre che il Bargello si sia lasciato un- 
ger le mani, per abbuiare la cosa. Chiama- 
to a dare il mio parere, ho opinato, asse- 
rito e provato che, poichb sulla terra non 
si trovava 1' autore del misfatto, era indi¬ 
spensable andarlo a pescare o all’ altro 
mondo, e in questo caso sarebbe stato il 
Diavolo, o nella Luna, ed ecco le funeste 
conseguenze dell’ andare a rompere la ta- 
sca agli uomini che hanno Pali. Guardati 
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rlunque le spalle e specialmente dalle ven- 
tiquattro in la, in quelle sere che la Luna 
nasce presto. 

4. Al Professor Giovanni Rosini. 

Firenze.... 183G 

Caro Professore. 

II libretto e classico, anzi pagano : ma 
non sarebbe bene cessare queste inutili 
guerre di parole ? E l’unico mezzo di ve¬ 
nire a un accordo fra la scuola cosi detta 
vecchia e la nuova: sarebbe, a parer mio, 
il fare un passo per uno, e lasciare da un 
Jato quel ricantare le solite cose, e raode- 
rarsi dall’altro nelle innovazioni, del le qua- 
li per la sua riccbezza e schiva severamen- 
te la nostra lingua e difficile a contentarsi, 
perche delicatissimo e lontano da pregiu- 
dizi lo spirito nazionale. Ma il romantici- 
smo & o dovrebbe essere pni nel line che 
nei mezzi , ed io vorrei che gli scrittori 
tutti interrogassero e sentissero i bisogni 
del tempo loro , e facendosene interpret 
all'universo mondo, senza adulare il par- 
teggiace coniemporaneo, avessero 1’arbi- 
trio del foggiare. Ma la veste usata trop- 
po genera sazieta, in quel modo che offen- 
de l’occhio 1’ altra sfacciatamente nuova. 
11 solito espediente della via di mezzo e 
screditato dacchd divenne ricetta politica: 
dunque ? Ardire: aprirsi una via a traver- 
so gP inciampi del secolo, liberandosi dalle 
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panie aristoteliche e dalla fuliggine sata- 
nica: poter dire infine a noi medesimi: 
.A te fia bello 
L’averti fatta parte da te stesso. 

E chi dice che non e necessario lo studio \ 
Chi non seppe mai d’avere una testa sulle 
spalle , e chi non ne comprese il come e 
il perch6. Lasciamo da parte i misteri del 
cuore e della mente, e parliamo del nostro 
io materiale. Nasciamo, chi piu, chi meno 
atti a lottare, a saltare, a correre; ma 6 
la bella proporzione delle membra che ci 
fa naturalmente ed esclusivamente lottato- 
ri, saltaiori e lacchr, o non piuttosto le- 
sercizio ? Sanno, del resto, i munccioh che 
lo studio 6 la ginnastica della mente. E 
schiafferei quei tali che affettano un’asso- 
luta fede nel sistema di Gall, e non mten- 
dono poi lo sviluppo progressive e conco- 
mitante degli organi tutti di quest* 
china umana , credendo che la legge ei 
muscoli sia diversa da quella alia quale e 
subordinate il cervello. 

Ora \enghiamo piu strettamente a noi. 
Godo della fama che le va aumentando a 
traduzione francese della Luisa, e di quel¬ 
la che le verra certamente per l’altra in 
tedesco. Confesso pero che mi sgomente- 
rei d’un traduttore delle cose mie , come 
del tradurre le altrui. 

Bella scelta 6 il subbietto del roraanzo. 
A quel secolo era dovuta la penna di la- 
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cifco, e a farlo apposta non ne abbiarao che 
una sfumatura nelle aride cronache e nelle 
leggende del tempo. E se non ce lo rap- 
presentasse, come in uno specchio, il gran 
pocrna , stenteremmo pure a formarcene 
una giusta idea. Di la puo attingere colo- 
ri e anima chi prende a riprodurci que- 
gli uomini e quelle cose. Uomini, che nello 
svilupparsi della barbarie vi si implicano, 
quasi direi, piu che mai per sovrabbondan- 
za di vita; [cose, che influite o influenti 
risentono dell’epoca indecisa e tempesto- 
sa. Grandi, infiniti errori, allato a poche 
ma credule verita; delitti, atrocita incon- 
cepibili, e virtu che non ebbero imitatori; 
tutto lo stato , Tindividuo , nulla o quasi 
nulla; amato il suolo, e le mura natie, co¬ 
me la tana dalle belve ; ignoto o non in- 
teso il nome di patria. Quello che dice il 
Botta delle storie del Guicciardini e del 
Machiavelli, si potrebbe dire del medio evo 
in generate, e il sistema d’ Elvezio trova 
la il suo appoggio. 

Di me lo dir6 quel poro che ho fatto, e 
che ho volonta di fare. Mi sono francato 
nello sudio di Dante, e con un’ altra pas- 
sata spero di potere andare da cima a fon- 
do senza grucce. Questo mi ha invogliato 
di dare una rivista ai trecentisti, e per quat- 
tro o cinque mesi non faro altra cosa. 
Fresco dello studio della lingua ripuhrb e 
compird quattro satire che ho abbozzate: 
/ falsi Liberal/; l Letterati; I coslurra del 
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giot'flo j 11 mondo pcggiora. Quest ultima 
sara presso a poeo sul gusto di quelle spe- 
dite a lei nel mese passato. La prima e 
la seconda in terzine, 1’altra in ottave; non 
perche io creda questo metro accomodate 
alia satira, ma perche m’e venuta fatta co- 
si. In questa mi spiace la soverchia acer- 
hita, ma fu scritta in tempo di vera indi- 
gnazione, e quel che e piu, sentita vi\a- 
mente. Eccogliene la seconda ottava . 

Vedi a contrasto i titoli e la fame, 
Patricia veste ed anima plebea, 
Italo fumo e nordico letame, 
E di croci vendemmia e diarrea; 
Cocchier, ministri, venturieri e dame 
Calcare i quarti in danza pnapea ; 
Scartato il savio qual zizzania o loglio, 
L’usuraio agli onor del Campidoglio. 

E presso a poco tutte di questo conio o 
buono o cattivo che sia. Quella contro i 
falsi Liberali, chiacchei a forse un po trop- 
po.ma le idee,i fatti sono tutti del giorno,ed 
e oer questo che ha falto ridere. Vi ho inca- 
strato un apologo al modo dell’Ariosto, die 
pare sulle prime del tutto estraneo al sub- 
bietto, e inteso piuttosto a deridere il gusto 
strampalato dei drammi del giorno; ma il 
modo di riaccozzarlo agli antecedent), pei- 
ch6 appunto riesce nuovo e bizzarro, spar¬ 
ge per quanto mi accorgo da chi 1 ascol- 
V una certa vivezza sul la chiusa e mi 
fa perdonare quel salto improvviso. Quella 
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pe’ Letterati non d per ora che uno schiz- 
zo, non ha capo ne coda, ma l’avra, e pud 
essere che acquisti qualche nemico a! suo 
signor padre. 11 mondo peggiora dpiutto- 
sto uno scherzo che una satira; ma io ho 
voglia di elevare (se m’d permesso dirlo) 
un poco questo genere di poesia, e quasi 
redirmerlo da 1 la pena non sua, che lo ha 
condannato ab antico a chiacchierare inu- 
tilmente. E in questo proposito mi confer¬ 
red il Niccolini, quando per zelo del Bec- 
chini mi trovai a dovergli recitare treman- 
do il Dies irae. II buon uomo ne rise, e 
m’incorraggi a esercitarmi. 

Pur mo’ venieno i tuoi pensier ne’ miei; 

e vado fantasticando da gran tempo sopra 
alcune scenette; quae ipse vide et quorum 
pars magna fui, per vedere se m’ e pos- 
sibile fame un nodo per aggomitolarci so¬ 
pra una commedia. Chi sa?... ma in ogni 
maniera non movero pedina senza consi- 
gliarmi, perchd io ostinatissimo, grazie al 
cielo, co'miei cari condiscepoli ,m’arrendo 
lacilmente a chi ne sa piu di me. Ma che 
direbbe se io le confessassi che fra i miei 
castelli in aria \* d un romanzo ? Troppa 
carne al foco, ehP Si, e vero: ma se non 
do il lasso all’immaginazione ora che d 
calda, quando lo faro? Adesso mi provve- 
do , poi cucinerd ; e non ignoro che mi 
mancano tuttavia molte droghe; perchd io 
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voglio essere piuttosto cuoco italiano che 
francese. 

Ecco una lunghissiraa lettera: ma le di- 
mando un’altra cosa, e finisro. L’edizione 
delle storie del Guicciardini con le anno- 
notazioni del Reverendo Padre (traduttore 
delle Eroidi) Remigio Fioreniino, Venezia, 
presso Niccolo Bevilacqua, 1565, e buona 
a nulla? 

Sono con tutto il cuore ecc. 

5. Al Dottor Gaetano Cioni 

Caro Cioni. 

11 professore Barzellotti che sarebbe mi* 
lionario a quest’ ora, se non era cagione 
che con la sua diarrea cessasse la legge 
decretante ai dignitari e dottori del chio- 
stro , 

Ove lo Sproni , e abate (lei eollegio 

aumento di paga in ragione delle opere 
consegnate alle stampe, hadato una prova 
tale di spirito , che a voi , amante delle 
scene scritte e da scriversi, sara piaeevo- 
lissima a conoscersi. Premetto che il buon 
uomo sente doppia ambizione di medico e 
di donnaiuolo, ma lino a qui dai suoi scrit- 
ti emerse l’Ippocrate, e sarebbe stato eter- 
namente perduto per noi l’altro merito di 
donneare a guisa di leggiadro, se non ve- 
niva fuori il cholera. Questo gli suggeri 
il modo (che noi Toscani ribobolisti dicia- 
mo) di prendere due piccioni a una fava. 
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Cercatene la Lettera. della Dama c la ri- 
sposta (che ha Paria d’essere stata scritta 
prima), e vedrete. 

Ma voi forse non v’accorgete che io mi 
studio di dare nel bernesco, per farmi 
strada a pari are della vostra Pulzella. 
Quantunque quel buono ascetico di Tom- 
maseo fosse un poco scandalizzato per la 
scelta. dell* originale, io, piu mondano, vi 
staro sempre alle costole, perche vi afifret- 
tiate a linircene la gaia e franca traduzio- 
ne. Dico finircene , perche ho contratto 
1'obbligo di stimolarvi anco col nostro a- 
menissimo e caro Momo , il quale pare 
che non si contenti d’esser chiamato figlio 
d’un uomo dotto, se irsieme alia dottrina 
non e acclamato il buon umore di suo pa¬ 
dre. Siatene dunque cortese a lui, se non 
vi sentite mosso bastantemente ad esserlo 
con me, che non gli cedo punto nel desi- 
derio che me ne lasciarono quelle poche 
ottave. 

Il secolo e tristo ossia serio, e non vor- 
rebbe che si ridesse; ma la razza de’filo- 
sofl ridenti non e spenta, e aumentano di 
giorno in giorno i movimenti del riso; ne 
mi so decidere se convenisse ai tempi il 
•sale urbano del nostro buon ser Lodovico, 
o l’inurbana acrimonia di quel 

• • . • prete pazzo .... 

• clie fra tre mattoni in Rubaoonte 
Nacque.... 
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E a proposito di quest'ultimo sappiate, 

che ho tentato (ma per mio studio) di com- 
mentarne le satire, perche mi pare che fino 
a qui questo canonico bilioso non abbia a lo- 
darsi molto de’ suoi freddi scoliasti : per¬ 
che o gli.hanno fatto un contorno baroc- 
co, o te 1’ hanno spinto in piazza come 
Orsatto, 

Per cui non si trovo bara n6 coltre 

All’anno nuovo vi mostrerd il lepidcm no¬ 
vum libellum... namque tu solebas — Meas 
esse aliquld putare nugas. Add.io: Un bacio 
a Morao. 

6. A Cesare . . . 

Firenze.1837 
Caro Cesare, 

Siccome credo che a quest’ora respire- 
rai delle lunghe fatiche portate, e che non 
farai in capo al giorno tante migliaia di 
zeri, quante ne facevi qualche mese fa, ti 
scrivo, senza tenerti obbligato pero a ri- 
spondere, se il lavoro e la noia dura tut- 
tavia. Ti daro le novita della capitale, poi 
le mie anticaglie. 

Il carnevale qua per il mondo elegan- 
tissimo e noiosissimo, vario e dissipato. 
Ogni sera una festa o da’ paesani o da’ 
forestieri; ogni sera grandi scialacqui e 
grandi spese; rosbif divorati, bottiglie di 
sciampagna asciugate. Io non sono uscito 
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ancora dalla trattoria. Per noi plebe v’ e 
la Pergola a pochi soldi: vi sono le piccole 
soir&cs dansantes, ove si pud andare con 
stivali e guanii di colore; vi sono insom¬ 
nia i piccoli divertimenti qualche volta piu 
allegri dei grandi. A questi vado quasi o- 
gni sera, dopo avere passato a tavolino o 
bene o male tutta la santa giornata: cosi 
me ne sto nel mondo agambe larghe, te- 
nendo un piede nelle regioni del buon 
tono; l’altro in quelle del buon senso: di 
sotto intanto passa il fiume , ora torbido 
ora limpido, della vita rodendo appoco ap- 
poco 1’ una e Paltra base lino a che mi 
porti seco nell’eternita. 

Non mi sono usciti di mente i famosi 
tortelli e i maccheroni eccellentissimi di 
Maria, e molte volte i miei compagni di 
tavola rotonda, udendomi invoeare questo 
nome, mi hanno preso per bigotto, e non 
sanno che la mia bigotteria e effetto del 
peccato di gola , al quale qua non si so- 
disfa gran cosa bene. 

7. Firenze, 3 maggio 1837. 

Caro Amico, 

M'adoprerei per trovare il Libretto al 
P., ma oltreche oggi in tante richieste sia 
difficilissimo aver libretti per musica , e 
non si ottengano che a stento e pagan- 
doli, non vorrei che aiutando cotesto gio- 
vane in questa sua precipitazione di sor- 
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gere autore, invece di bene, si venisse a 
fargli un male. 

Ognuno che si sente qualche spirito o 
nel guore o nella mente, sia che questo 
spirito lo porti a far versi o a scolpire e 
dipingere, o a combinare i suoni , suole, 
specialmente negli anni primi , presumer 
molto di se , inorgoglito dalle lodi dan- 
nose della turba nemica degli amici che 
applaudono, e fidarsi a voli troppo arditi, 
senza aver prima tentato se Pali lo reg- 
gano. Messo poi alia prova, e trovandosi 
inferiore alia sua presunzione o si ravvede 
e conosce s6 imprudente e gli altri invi- 
diosi o malaccordi , e allora puo sempre 
sperarsi bene di lui; ovvero ( e accade il 
piu delle volte) non vuol ravvedersi, e di- 
spregiando il giudizio degli uomini e la 
voce della intima coscienza che gli gri- 
da--non nascesti a questo,—si avvolge nel¬ 
la sua superba e stupida mediocrity Que¬ 
sto avviene specialmente acoloro, che nati 
ove non si ha molto a temere o dell’ o- 
pione o della rivalita altrui , si danno a 
creder molto facilmente che come si di- 
stinguono fra quelli del loro paese , cosi 
debbano gli uomini tutti e di tutta la terra 
essere inferiori a loro. Errore funesto, del 
quale non ci sentiamo corretti se non quari- 
do si cambia paese, o ci ponghiamo a con- 
tatto di genti nuove e di costumi diversi. 

Questa lunga diceria non tende a met- 
tere in dubbio che il P. possa far nulla di 

Giusti Epist.—Vol. I, 
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buono, che anzi credo che fara e fara bene 
se avri voglia e pazienza, ma tende a cor- 
reggere in certo modo questa furia di fa- 
vore la quale non puo accelerare il volo 
di un ingegno sorgente, bensi pu6 affret- 
tarne la caduta, Ricordati di C. della M.; 
chi piu di lui atto all’arte del disegno? Fti 
lodato, portato a cielo, ebbe mezzi e mae¬ 
stri ; ebbene 1 La lode lo solfocd. Crede 
d’esser professore , e non seppe far lo sco- 
lare. 

E vero che oggi per le teste sventate 
comincia a invadere una opinione , che 
non so di dove diavolo ci sia venuta, se 
non forse dalla poltroneria e dappocaggi- 
ne di coloro, che bevono facile sapienza 
nelle colonne di un giornale. Si va vo- 
ciferando, lo studio esser danrioso : piut- 
tosto che aiutare, inceppare Tingegno: vo* 
lersi liberta di pensiero, liberta di vita, li¬ 
berty di modi; 1’ assiduita, la meditazione, 
la pacatezza essere industrie di vecchi , 
pastoie e fastidi alia gioventu; dovere l’in- 
gegno velocemente seguire i naturali moti, 
non le regole dell’arte; e quest’arte, qual 
essa siasi, essere una balordaggine , anzi 
una tirannia. Sari vero, ma io non lo cre¬ 
do, e so per prova che non e. 11 cavallo 
indomito potra essere un bel cavallo , ma 
non sara mai un cavallo buono ; ne vedo 
che i libri e le opere tutte di questi sfrenati 
e rumorosi ciarlatani abbiano vita piu lun- 
ga del Lunario. 
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11 P. non si abbandoni troppo n6 al suo 

fuoco, ne all’ approvazione inconsiderata 
degli altri. Se natura lo voile scrittore di 
musica, nutra in se questo germe gentile 
e lo coltivi degli studi necessari, clie son 
molto piu di quelli che forse non credera. 
E, per esempio, questa scienza che egli 
si sente chiamato a professare , ha una 
parte che puo chiamarsi puramente mec- 
canica, ed una che si dice iutellettuale o 
filosofica. La prima si conosce e suonan- 
do piu di uno struraento : e avendo fra 
mano i migliori spartiti, e possedendo il 
contrappunto; per conoscer l’altra, bisogna 
rintracciare quali vicende abbia subito la 
musica in questi ultimi cento anni, quali 
sono i bisogni e gli uornini del nostro tem¬ 
po. Mancando delle cognizioni meccaniche, 
come si trovano i suoni, come si formano 
le armonie, come si fa senno del bene e 
del male fare degli altri? E destitute delle 
nozioni filosofiche, come si armonizzano i 
suoni trovati al nostro intimo concetto, ai 
bisogni del nostro tempo, a ridestar pas- 
sioni care , dignitose e forti nel cuore di 
chi ci ascolta? Perche ci6 che puo dirsi 
della poesia e applicabile alia musica, per 
la somiglianza che le arti della immagina- 
zione hanno fra loro. Se non conosce la 
storia dell’arte, come a seguire, come a 
rigettare scuole e sistemi? Oggi non si vo- 
glion piu scrittorelli di nessun genere , e 
siamo a tale che la mediocrity si tiene 
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pCggiore dell’assoluta ignoranza, sebbene 
di libri e di cose matte formicoliil mondo. 

Dirai dunque al P. che si cerchi di un 
maestro, non cosUi, perche non ve ne so- 
no, ma a Lucca o a Firenze. Gli dirai che 
prenda esempio dal Mabellini. Figlio di 
un filarmonico, studioso della musica fino 
dall’infanzia, conoscitore perfetto del flauto 
e del pianoforte, ed esercitato in tutti gli 
altri stromenti; applaudito nella sua prima 
produzione, non da pochi orecchianti, ma 
dai rnastri e da un pubblico solito udire 
gli spartiti migliori; conoscitore, sebbene 
non profondo, del contrappunto, e inoltre 
scrittore di un’altra opera tenuta da tutti 
migliore della prima; non ostante tutto que- 
sto 6 andato a studiare sotto Mercadante, 
ed ha fatto quello che deve fare chi vera- 
mente ama la gloria e non gli applausi 
passeggeri. 

Digit che non si adonti del ricusargli 
che faccio il Libretto, perche io ho questa 
massima, che i giovani non debbanu mai 

* precipitarsi spensieratamente per una via 
che non conoscono, ma percorrere con len- 
ta considerazione queila dei buoni studi. 
Che se egli dubitasse che io lo dica per iscu- 
sarmi, gli potrai raccontare quello che ho 
fatto io medesimo, e che ho risposto a chi 
mi consigliava la stampa delle cose mie. 
Ne dico questo per propormi in esempio, 
ma perch6 sia manifesto che io penso cosi. 
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Quando il P. si risolva a studiare, non 

mi sara molesto Poccuparmi dilui.... 

8. A1 Dottor Frediano Fredianelli — Peseta 

Firenze, 9 maggio 1837. 

Caro Frediano. 

Ho detto mille volte di darti quaicuna 
delle cose mie, e non l’ho mai fatto. per 
quella solita pusillanimita di mostrare le 
inie vergogne. Vorrei correggere e limare, 
ma non ne ho il tempo ne la pazienza; lo 
avro forse quando non mi sentird piuspi- 
rito nel pensiero, e mi troverd incapace 
di far nulla di nuovo. Dall’altro canto dice 
Plutarco: « La felicita e la prestezza nello 
operare non mette gia nella opera gravi¬ 
ty e sodezza durevole, nd esatta bellezza; 
ma il tempo, che insieme colla fatica si 
spende nella produzione di qualche cosa, 
contribuisce robustezza alia conservazione 
della cosa medesima ». Ed io tremo di que- 
sta verity, e rammento quello che soleva 
rispondere Zeusi a quel pittore che si van- 
tava di far presto le opere sue: « Io mi 
vanto di porvi assai tempo. » Nonostante 
tutte queste considerazioni , abbiti questo 
abbozzo, e come tale conservalo in me- 
moria di me. 

Yoglimi bene. Addio, 
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9. A Giuseppe Montanelli 

Firenze, 9 settembre 1837. 

Mio caro Beppe, 

Ti scrivo in fretta per dirti qualcosa da 
parte di Niccolini, qualcosa di mio. 

Princi/dum ab Jove. Niccolini dice, che 
non t’ha scritto per non avere ancora ri- 
cevuto le tue Liriche: vedi di fargliele a- 
vere, se in questo frattempo qualcuno non 
ha eseguito le tue incombenze a suo ri- 
guardo. Piacciono a Niccolini i tuoi versi 
per lo affetto che vi spira, perche (sono 
sue parole) ti sei saputo forbire della ma¬ 
nia di sataneggiare: non m’ ha detto poi 
quale piu, quale meno incontrava la sua 
approvazione. 

Dopo un gran luminare come questo, 
Parlar di me, parra una certa cosa... 
Ma perche l’usignuol fa si bei trilli. 
La bocca si dovran chiudere i grilli? 

Pananti. 

A me pure son piaciute le cose tue , ma 
non ti diro quali specialmente. Quella — 
II giooine — mi pare che chiuda molto in 
poco, e m' e andata a sangue (scusa se a 
Firenze cruscheggio), perche anch’io bur- 
lando nelio abbozzatauna sullo stesso sog- 
getto. Non daro giudizi, perche non so e 
non voglio; ti ringrazierd piuttosto d’aver- 
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mi sollevalo, anzi rinfrescato l’animo, con 
le tue affettuose ispirazioni. La corda del 
miti affetti, del le soavi espansioni melan- 
coniche, 6 tutta tua : tienne di conto in 1 
questo tempuciaceio d’arabbiati o d'Ermo- 
lai, ondeggianti o per sistema o per nul- 
lita fra la bile e lo scetticismo, L’ aristo- 
crazia dei dotti ha gli scrittori greci e la- 
tini perrefugio; i dottorucci plebei hanno 
i giornali, le riviste, le miscellanee, le en- 
ciclopedie, i dizionari , ove nuotare , per 
essere ogni giorno o crudeli o rinnegati: 
al mezzoceto restano i pochi buoni libri, 
e la scuola del mondo:— mi rallegro con 
la tua cittadinanza letter aria. 

Addio, Mio caro Beppe: questa tua nuo- 
va gloria giovanile mi ravvicina sempre 
piu a te. Accresci di altre fronde la tua co¬ 
rona; io non le daro il mal d’ occhio , ne 
sard uno dei tanti sacerdoti delle Muse 
che mantengono su quest’altare italiano, 
fraternamente il sacro fuoco dell’invidia, 
Prendi un abbraccio. 

10. A Giuseppe YaseUi. 

Pescia... 
Mio caro Beppe. 

Fortuna per me che tu non sei un Fio* 
rentino incollato alia cupola del Duomo, e 
molto meno a Borgognissanti ; altrimenti 
chi sa per che razza di villan cornuto 
mi piglieresti, se ti dicessi che mi pare 
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di essermi riavuto dacche son tomato 
qua. Lasciai la tosse a Seravale e tro- 
vai V appetito li pronto a ricevermi sul- 
le porte della Valdinievole, e con tanta 
amorevolezza, che non mi ha ancora la- 
sciato, e pare che non abbia 1’aria di la- 
sciarmi, fino a tanto che me ne siaro se- 
duto alia mia tavola e sdraiato nel mio 
letto. Cosa sia, dopo una lunga assenza, 
riposare la testa sul guanciale di casa, 
non te lo sto a dire; perche se rammenti 
i tempi di Pisa , devi saperlo come me. 
Ma tu piu pacato, piu ordinato di me, non 
saprai forse quanto sia dolce svegliarsi la 
mattina a contare col capo pieno di paz- 
zie li stessi travicelli, contati e ricontati, 
in diebus illis, coll’animo sopraffatto dal 
dolore. Allora queste materasse mi pare- 
vano ripiene di stecchi, ora sento che so- 
no di lana , anco rifatte di fresco. Su 
nella volta della mia camera, l’imbianchi- 
no, dodici o tredici anni fa, per lisciarmi, 
ci rabesco una cetra: io guardandola anni 
sono avrei voluto che fosse quella di Ti- 
bullo, ora vorrei che fosse quella che ser- 
vi a Omero per la guerra dei topi e de’ 
ranocchi. E si che tutte le mie amiche de- 
reliquerunt me, e con mille ragioni, per¬ 
che da Firenze qua non ci arrivo, ed era 
ben giusto che si tenessero ai piu vicini. 
to me ne passeggio lieto e disinvolto tra 
le mie amorose, e non alzo la voce nep- 
pure per evocare...(Non continua). 
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11. A Lorenzo Marini 

Firenze, 24 febbraio 1838. 

Caro Lorenzo. 

leri sera mori Ceeco Forti. Tutti nepian- 
gono la mente, pochi il cuore. £ morto 
troppo presto per la gloria, troppo tardi 
per la fama; pure ne 6 dolorosa ia perdi- 
ta. II vigore dell’intelletto lo assiste fino 
agli estremi, e se talvolta il male sover- 
chiava in lui le potenze dell’animo, anco 
il meccanismo dei suoi vaniloquii manife- 
stava l’aberrazione d’un sapiente. Io, che 
appena lo salutava in vita; l’ho visitato e 
pianto nel suo fine; e l’esempio di lui mi 
ha fatto sentire sempre piu,che il sapere 
e ben poco, rispetto alia illibatezza della 
vita e delle operazioni; beato chi sa unire 
1’una e Paltro! Addio. 

12. Al Professore Luigi Pacini—Lucca (1) 

Firenze, 6 marzo 1838. 

Mio caro Professore. 

Ricevo una vostra lettera gentilissima, 
quanto piu inaspetfata tanto maggiormen- 
te gradita. Siete veramente cortese e di¬ 
screte nel vostro dcsiderio d' avere qual- 
cuno dei miei ghiribizzi i quali mi sono 
proprio caduti dalla penna di quando in 

(1) L’autografo trovasi presso il signor 
Ccru di Lucca, 
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quando seguendo non l’arte ma l’impulso 
dell’animo, inclinato a scherzare sopra le 
umane ciarlatanerie. Giorgini, per zelo di 
araicizia, temo vi faccia travedere sul con- 
to mio, perrhe in fondo in fondo sono co¬ 
me quelli che cantano a orecchio , e se 
qualcosa di meno peggio in questi ultimi 
tempi m’e venuto fatto, attribaitelo , piu 
che a me, agli illustrissimi o plebei bu- 
rattini che mi capitano continuamente sot- 
t'occhio in questa Capua degli studiosi e 
dei galantuomini. 

Non ho inteso quali dei miei versi voi 
desideriate specialmente, ma siccome in 
questo momento non potrei mandarvene al- 
cuno per avergli tuttora tutti sconnessi e 
smozzicati, faremo cosi: cerchero quanto 
prima di riordinare qualcosa, e poi per qual- 
che mezzo vi faro avere ci6 che avro mes- 
so in ordine; per ora sono in uno di quei 
periodi di apatia connaturali a me flno dal- 
l’infanzia , e non so n6 posso far nulla. 
La penna mi pare di piombo, e il cuore e 
il cervello mi si fanno di sughero. 

Abbiate pazienza dunque, tanto piu che 
non perdete nulla; e poi non sara che una 
dilazione. Vi sono obbligato oltremodo del¬ 
ta bonta che mi dimostrate, ma vi prego a 
non darmi titoli e a non lodarmi, perche 
in verita sono nemico dei nomi fastosi e 
delle lodi quand’anco mi vengano da amici 
e da animi sinceri come il vostro. Correg- 
geterai piuttosto, voi che potete farlo e per 
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eta e per istudi, e (quel die piu conta a 
parer mio) per esperienza di mondo; ve ne 
saro veramente grado. 

Salutatemi Giorgini, e aniraatelo a studia- 
re, sebbene non credo che abbia bisogno 
di sproni; pure animatelo. Vivete sano e 
felice, e vogliatemi bene. 

13. Al Professore Luigi Pacini—Lucca (1). 

Firenze, 25 maggio 1838. 

Caro Professore. 

Voi usaste a me una gran gentilezza mo* 
strando desiderio di qualcunadelle cose mie 
leggerissime; io commisi una gran villania 
non replicandovi neppure un verso. Scusa- 
temi; a volte ho la testa tanto ai grilli che 
non mi ricordo di scrivere neppure all’in- 
namorata, ossia a quella che fa Je viste di 
essere. 

Lasciatemi riordinare i fogli e la testa, e 
allora vi manderd quello che volete : per 
ora ho sottosopra ogni cosa, e piu assai il 
cervello delle carte. 

Vorrei venire a Lucca, e sono anni do- 
mini che lo dico, e non lo faccio mai: un 
giorno o l’allro lo faro, e il primo che saro 
ad abbracciare sarete voi. Vi abbraccio in- 
tanto col desiderio e vi ringrazio. 

(1) L’autografo trovasi presso il signor 
Ceru di Lucca- 
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14. Al Professore Luigi Pacini (1), 

28 agosto 1838. 

Mio caro Professore. 

Se bene mi rammento di quando avevo 
sedici anni, e se la smania d’ostentare do- 
lori e disinganni (moda at(uale) non mi fa 
ombra alia mente io era nato per le miti 
affezioni, e inclinato a quella dolce malin- 
conia che ti mette nell’animo il bisogno d’a- 
mare e d’essere amato. In quel tempo, se 
mai qualche volta mi mossi a cogliere un 
fiore nei campi varii della poesia, i miei 
passi andavano piuttosto verso i giardini 
di Valchiusa, che verso gli orti del Berni. 
Ma le madonne Laure che incontrai in que- 
gli araorosi sentieri, o non ebbero dell’an- 
tica se non quella artificiosa irresolutezza, 
quella civetteria semibacchettona che fece 
perdere il tempo e qualche volta il giudi- 
zio al piu tenero de’nostn poeti, ovvero fu- 
rono cosi antiplatoniche che Pietro Areti- 
no sarebbe stato per esse un Petrarca trop- 
po onesto. Oltre a questo, guai a chi fa al* 
l’amore coi versi. I versi hanno un suono 
troppo lieve e passeggiero, e le donne a- 
mano suoni forti e durevoli. 

(\) L’autografo trovasi nelle mani del si¬ 
gnor Adolfo Angeli, 
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Venuto il 1S30. dai vani lamenti d’a- 

roore passai, grattando la lira d’Alceo, ad 
altri vanissimi sonniloquii, lira doventata 
pettegola in raano a tanti de’nostri poetini 
contemporanei, e sulla quale luttavia tor- 
nano a balbettare con voce di castrato le 
loro lunatiche speranze, o le glorie intar- 
late della nostra Penisola. Non so quali pa¬ 
sticci politici avrei messi in versi; poteva 
forse mediocremente esalare quella bile ge- 
nerosa della quale dovrebbe esser rninistro 
il braccio piuttosto che la lingua; poteva 
anco naufragare in corapagnia de'miei mae¬ 
stri e condiscepoli. Non potei vederne la 
fine, perche sul piu bello le croci e i re- 
scritti che la Cornucopia imperiale e reale 
verso sopra quelli medesimi che pochi mesi 
avanti avevano predicato meco per l’oste- 
rie e per i caffe, m’inoantarono di mara- 
viglia, e restai fioco come se avessi visto 
il lupo. Per le quali co^e tu vedi che i santi 
birichini dell’ uno e dell’altro sesso aven- 
domi troncati i nervi del cuore e della men* 
te per le soavi e per le furti passioni, per 
dare un qualche sfogo all’animo bisogno- 
so d’operare, ho dovuto ricorrere a scara- 
bocchiare queste buffonerie, perchb almeno 
non si dica che d’un’epoca buffona mi sono 
ostinato a parlare sul serio, Addio. 
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15. A Giuseppe. . . . 

Pescia...., 
Mio caro Beppe. 

Sono parecchi giorni cbe ho voglia di scri- 
verti e non so da che parte rifarmi. Ma tu 
oramai sei il mio padre confessore, e pur¬ 
ely te li dica tutti, tant’ e cominciare dai 
piu grossi che dai piu piccoli. Tra amici 
non vorrei n6 discorsi lettere provate 
sulla lavagna: meglioun disordine che ven- 
ga dal cuore, dell’ordine che non lotocca. 
Ti dir6 d’ogni cosa un po’come se fossi a 
chiacchiera teco e come abbiamo fatto mil- 
le volte. Sai che l’Jo 6 come le inosche ; 
piu lo scacci, piu ti ronza d’intorno, e per 
questo non ti maravigliare se io comincio 
dal mio signor me. Tiro a ingrassare, fra* 
tello, tiro a rifarmi di quel tanto che se n’e 
andato in acqua nei cinque mesi che ho 
passati a Firenze. La tasca va di pari pas* 
so col tessuto cellulare, e tra un mese a 
mezzo spero di tornarmene costa piu pieno 
e piu peso in tutto e per tutto. Per non per- 
dere il tempo affatto (giacch6 il pensare a 
star sano e tranquillo oramai si chiama per* 
der tempo), scartabelio qualche libro alle¬ 
gro, e sopratutto che si lasci intendere alle 
prime, e copio 14 la svogliato e a miccino 
i pochi versi che mi son venuti fatti fino a 
qui. Ora mi piacciono, ora mi dispiaccio- 
no; poi mi tornano a piacere, e poi a di- 
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spiacere: se siano buoni o cattivi valto a 
pesca. Discorso facendo, e per conseguen* 
za dicendo le cose piii alia casalinga che 
non soglio fare colla penna , vedo quanto 
piu vo in 1&, che il modo raio di pensare 
s’accorda con pochi: figurati poi scrivendo, 
quando 1’ingegno, per la bramosia di al- 
zarsi piu di quello che non lo portano 1’ali 
cerca le cantaridi nel calamaio. Ma dali’al- 
tro canto il trovarsi di balla con tutti non 
sarebbe peggio? E quando per istare a li- 
vello coi p u bisogna potarsi continuamen- 
te, non 6 meglio lasciare andare i rami fin 
dove vanno? 11 male 6 che per lo piu uscire 
dalla guisa comune 6 lo stesso che uscire 
di strada: ed 6 cosa difficilissima tenersi Ion* 
tano dalla gente senza scostarsi dalla ra- 
gione. Tanti gufi chiarissimi, rintanati dal 
mondo e di vita e d’intelletto, che hanno 
eglino fat to di buono? Miscremini mei, mi• 
scremini mei, saltern vos amici mei. Aiuta- 
temi a stare su questa terra in modo da 
non fare un ruzzolone nella mota, n6 tuffa- 
re la testa nelle nuvole: dico a te, a Tho- 
uar, e agli altri della brigata. Oramai che 
mi son mosso per questa via vorrei uscir- 
ne a bene, vorrei che si dicesse quando 
non ne poird piu o quando sar6 cascato 
morto:—Ha fatto quello che ha potuto sen¬ 
za vilt& e senza presunzione ; nel tempo 
dell’inutile magniloquenza ha tentato (dicia* 
molo in francese) d’utilizzare la chiacchie- 
ra; se l’ha gabbato l’ingegno non l'ha gab- 
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bato la coscienza ec. ec.—Vedi che super* 
bia! Con questo discorso io , in sostanza, 
faccio vedere di sperare che si parler& di 
me e avanti e dopo la bara : mi ci avete 
avvezzato voi altri con dirmene tante; ma 
con tutta la voglia che ho di fare un buco 
nel futuro, non mi s’e ancora intasato l'o- 
recchio alle prediche della coscienza. Cost 
barcollo e passo la vita tra P ambire e il 
riconoscermi; e ad ogni atto di boria si sfila 
dietro un atto di contrizione. Qua, dove son 
meno cercato, ricerco j iu me stesso; costa 
tento di sapere, e qua d’impararmi; forse 
non mi riuscira ne l’uno ne l’altro. Ho tro- 
vato i miei amori tutti in rovina, e dopo 
un’assenza cosi lunga non c’era da aspet- 
tarsi di trovarli ritti; gia e un pezzo che 
amo piu per ghiottoneria che per appeti- 
to, e questo appassire del cuore si chiama 
giudizio: bel Hore d’un albero secco! L’ho 
rivedute senza rimproverarle: poverine per 
mantenersele fedeli da Firenze , bisogne- 
rebbe esser lunghi trentaquattro miglia. 
Parlo in plurale, perche a dirtela n’aveva 
piu d’una, visto che in questi tempi roman- 
tici anco nello amore o bisogna buriarsi 
d’Aristotile e sopprimere il domma dell’u- 
nit4, o tornare a belare in Arcadia. 

In una vecchia edizione di Dante colle 
note del Vellutello , ho trovata la lezione 

Molto di la da quel che gli 6 parvente 
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e n’ho avuto un gusto raatto, percha aman- 
do il vero piu die il brevetto d’invenzione, 
godo che altri i’abbia trovato nej modo 
stesso che l’ho indovinato io; cosi essendo 
in piu , ci sara meno contrastato. Trovai 
anco 

Poi si quetaron que'Iucenti incendi ; 

ma non mi ricordo dove, e te Io dico sol- 
tanto per non farmi bello delle penne de- 
gh altri, sebbene gli errori delle lezioni 
diverse io gli abbia sentiti da me. 

16. — Al Professore Luigi Pacini. 

Mio Caro Pacini. 
Pescia. 

La lettera che mi scrivesti a Firenze il 
27 ottobre, 6 rimasta ferma alia Posta piii 
d’ un mese , perch6 mi sono trattenuto a 
Pescia tutto il novembre, e se non era una 
breve corsa che ho fatta 14, ci sarebbe tut- 
tora. Dopo otto giorni di permanenza alia 
capitale, sono r tornato qua alia biada ca- 
salinga che mi fa piu pro assai di quella 
che mi d4 il truttore. Mi tratterr6 fino al- 
1* a«no nuovo accumulando , come siamo 
soliti far noi giovinotti, salute e quattrini, 
per poi tornare a sprecare J’una e gli al¬ 
tri nella Capua Toscana. 

Tu sei la stessa gentilezza con me a con- 
to di quelle cosucce che ti mandai, ed io 
vorrei mostrartene la gratitudine mandan- 

Giusti Epist.—Vol. L IB 
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dotene altre, mane quelle die mi chiedi, 
ne alcuna delle nuove fatte di fresco, so- 
no ancora in grado di mostrare il viso nep- 
pure ad un amico discreto come sei tu. La- 
sciami un altro poco di tempo, tanto piu 
che l’indugio non ti priva di nulla e poi ti 
mandero quello che polro. 

Ho necessita di dare una corsa a Lucca 
per certe provvisioncelle da donne che vo- 
glio fare. Dico da donne, ma debbono ser- 
vire per me , che ho questa fisima nella 
testa , di tenere un piede nel mondo let- 
terario, l’altro nel mondo galante, e cosi 
stando a cianche larghe non riusciro buo- 
no a nulla ne di qua ne di la. Mi conso- 
lo che tutti abbiamo una pazzin, ed io ho 
questa. Se tu vuoi, un giubbino galante fa 
l’effetto del turbante in Turchia o del col- 
lare a Roma; e cioe un lascia-passare per 
certe case nelle quali si gode la comme- 
dia vivente degli ourangoutang dell’ altis- 
simo ceto, e cosi tante volte il sarto com- 
pensa il t.tolo di marchese o di conte. 

17. — A Niccolo Tommaseo. 

Caro Sig. Tommaseo 

La ringrazio de’segni fatti agli Scherzi, 
e debbo alia premura che ha Gino per me, 
d’averne avuta copia, e di potermene gio- 
vare. I piu sono giustissimi, e vedrodi sal- 
dare le magagne; di taluni non afferro il 
significato; di pochi non sarei d’ accordo 
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con lei, ma pud essere ch’EUa abbia tanto 
in mano da potermi persuadere. Vedo che 

lla non mi passa le frasi torturate e che 
sanno troppo di rabesco, solito scoglio di 
tutti i nemici delle tiritere e del brodo !un- 
go. Correggero.- ma ho gran paura di da¬ 
re nel dilavato, segnatamente in certi me- 
tri che, non tenuti su , slabbrano da tutte 
le parti. La veda un po’Lei che ne sa piu 
di me. Quanto al resto, le diro una cosa. 
che saprebbe di smorfia detta in una pre- 
iazione, ma che Ella di certo prendera in 
buona parte. Quelli scherzi son venuti su 
come i funghi, dal bollore d’una testa po- 
co o punto coltivata, e dall’impulso d’un 
ammo portato al bene, ma non ancora com- 
posto a saviezza. E poi, me gli hanno quasi 
strappati di mano, e sono stato costretto a 
pubbhcarli per far fronte alle imposture 
degli stampatori. 

(Non continual 

18. — A Lorenzo ..... 

Caro Lorenzo. 

Ho indugiato a scriverti, perche non ba- 
standomi 1'aver veduto, volevo anco ripen- 
sarci su e informarmi da altri piu pratici 
sul conto del Collegio di . . . . Conobbi 
^.. lo trovai un uomo molto de- 
stro, parlatore di vantaggio , uno di quei 
molti che hanno inteso da che parte pen- 
dono , e senza avere affetto piu per una 
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cosa che per un’altra, pure d’andare avan* 
ti sanno approfittarsene. Gli altri frati, o 
superiori o maestri che siano, vanno chi 
piu chi meno sulle pedate di lui, e fanno 
un gran magniflcare quel po’ che hanno 
armeggiato, e in pro dei.e in pro 
del Collegio: cattivo principio a mio giu- 
dizio, perche le cose buone si raccoman- 
dano da s6, e chi sa far bene perche ama 
il bene, raramente se ne fa beilo con pa¬ 
role strepitose. Ma diamo questo all’ambi- 
zione e alia smania di porsi in vista, che 6 
malattia della razza. Quello che piu mi po¬ 
ne in sospetto, fu il solito promettere Ro¬ 
ma e Toma, il far vedere macchine di fi- 
sica, collezioni di pietre, scuole di disegno 
ec. ec., e poi sapere che queste lezioni o 
si danno tardi e negli ultimi mesi , o bi- 
sogna procurarsele pagandole oltre la ret- 
ta. Di lingua italiana si discorre poco , e 
quel poco piu per condiscendere al desi- 
derio universale che per sentirne la ne¬ 
cessity, per quello che mi parve; si assor- 
bono i piu degli anni dell' infanzia e del- 
l’adolescenza colla lingua latina e con al¬ 
tri studi minuti, spezzati, tali da empire la 
testa di mille franturai , senza nutrirla di 
niuna cosa solida. Fu dato un esperimen- 
to, nel quale la nullita e l’ostentazione fe- 
cero solenne pompa di s& : chi aveva un 
po'di senno e un briciolo di cuore, uscl de- 
plorando la sorte di quei poveri giovinetti 
dati in mano dei cani che te gli stroppia* 
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no sotto colore d’educarli. E sono poi per- 
suasi di sapere; e quando s’accorgono di 
non saper nulla, o (peggio) di saper ma¬ 
le , o si sgomentano e coram populo ri- 
mangon li, o son costretti a ritornare dac- 
capo, prendendo gl’insegnancenti del Col- 
legio per norma del come non si fa. Que¬ 
sts sola cosa ti basti permille che potrei 
dirtene: uno dei temi da trattarsi in poe- 
sia li all’improvviso, era Michelangelo, os- 
sia il risorgimento delle arti. Ora sai che 
Michelangelo segna appunto la decadenza, 
e che il vero regno dell’arte sta tra que* 
sti due confini: comincia in Giotto, termi- 
na in Michelangelo: crimine ab uno disce 
omnes. L'hanno presa con Serristori per- 
che osservo tempo fa presso a poco que- 
ste medesime cose, e dicerto, con piu si« 
curezza e con piu acurne, e piu pienamen- 
te di quello che non ho potuto fare io cosi 
nuovo, e di volo: hanno vinto i frati, ma 
la ragione 6 rimasta dal lato perdente. Il 
locale e bellissimo , bene esposto, tenuto 
pulitamente; il vitto mi parve buono e ba- 
stante ; ma son cose vedute in giorrii di 
festa, ciod cose preparate, e chi sa come 
va la faccenda nel resto dell’anno. 

Il consiglio mio e di non fame nulla. 
Rammentiamoci, caro Lorenzo, quello che 
6 accaduto a noi, e delle nostre disgrazie 
facciamo profitto almeno ai nostri figliuo- 
li. Una delle tante storture d quella di e- 
ducare Puomo come se fosse fatti di pe«- 
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zi. La testa si separa dal cuore, il cuore 
dalla testa , e ora si trascura 1’ uno , ora 
1 altro di questi due lati che dovrebbero 
andare perfettamente d’accordo, e proce¬ 
dure a perfezionarsi di pari passo. Di qui 
vien poi quella guerra continua tra la ra- 
gione e 1’ affetto , tra il reale e I’ideale , 
guerra che ci accompagna e spesso ci spin- 
ge nel sepolcro. Per me la mente. 

(Non continua). 

19. — Al Professore Francesco Puccinotti. 

Mio caro Puccinotti. 

Mi affretto a recare ad effetto quello che, 
dal raoraento che seppi con certezza che tu 
eri stato fatto Professore a Pisa, aveva di- 
visato di fare, cioe di rallegrarmi teco di 
questa cosa; e se indugiai a porlo ad ef- 
letto, non si parti dall’animo il desiderio: 
non die io ti creda bisognevole di questo 
nuovo sigillo per salire in estimazione, ma 
perclid una cattedra d il posto piu indipen- 
dente e piu onorilico che possa coprirsi 
da un galantuomo sotto un regime asso- 
luto. Oltre a questo, un animo gentile qua¬ 
le e certamente il tuo deve godere di po- 
ter trasfondere in altri i lurni acquistati, 
e la sapienza e luce che cresce e si pu- 
rifica propagandosi , dimodoche la mente 
istessa del maestro si rinfiamma quasi per 
duplice riflessione dei raggi comunicati al 
discepolo, 
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E come specchio Puno alPaltro rende. 

In verita il Governo Toscano, sceglien- 
doti, ba onorato se ste.sso e ha dato spe- 
ranza di tempi migliori; perche quando nel- 
Panimo di chi regge la somma delle cose 
il merito doventa misura della considera- 
zione e delle ricompense, v’e luogo ad a- 
spettarsi qualcosa di raeno peggio. Seppi 
che avevi aperto il corso delle lezioni con 
plauso grande e universale, ne me ne fe¬ 
ci maraviglia. Oh! mi rincresce ora d’es- 
sere inoltrato negli anni della giovinezza, 
e vorrei tornare addietro a quelli dell’a- 
dolescenza, non per ritessere la parte piu 
gaia della tela vitale, raa per tenere altro 
viaggio condotto da te. Questi studi lega- 
li, sebbene io gli abbia strapazzati, m’lian- 
no inaridito, il cuore e il cervello; meglio, 
meglio assai che tener dietro alle capric- 
ciose leggi degli uomini, contemplare quel¬ 
le eterne, sagge, immutabili della natura. 
Ma oramai e fatta! 

Pagato il debito delle congratulazioni , 
debbo soddisfare alPaltro dei ringraziamcn- 
ti. Tu hai invogliato di leggere e lodato ad 
Azzolino quel mio sonettuccio sulla Fidu- 
cia in Dio di Kytolini, gettati sulla carta 
due anni so no Y.i un momento nel quale 
l’animo mio cercava nello studio delle let- 
tere o nelle opere tutte dei sommi artisti 
un conforto a rnolti dolori che Popprirae- 
\ano. Quella statuetta mi consolo,e mi detto 
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quei quattordici versi, che forse risentono 
di quel primo rasserenarsi d’una mente. o- 
scurata fine allora da un lungo e profon- 
do dolore. Da te accetto Ja lode senz’al- 
tro , e ne traggo forza e desiderio di far 
meglio. 

20. — A Pietro Papini. 

Caro Piero. 

II Martellini ha ragione di laraentarsi : 
a volte la mia sbadataggine e imperdona- 
bile, ma ho saldato le partite con lui e col 
Vannucci al quale dovevo rimettere un paio 
d’occhiali da un secolo. 

Mi dispiace che l’uniore di Bista sia cosi 
malinconico come tu mi dici. Non 6 quella 
l’eta di fare il romito neppure in una cel- 
la di cacio parmigiano; raa se il suo tem- 
peramento lo porta a vivere lontano dalla 
baraonda, lascialo fare. Diro una busche- 
rata , ma per me sono arcipersuaso che 
s’impari all’Ussero almeno quanto s’impa- 
ra in Sapienza , e pero vorrei che questi 
due locali si dividessero il tempo della vi¬ 
ta dello scolare, ad onta delle prediche di 
tutti i predicatori. Codesto di Pisa e un no- 
viziato doppio; cioe vi si comincia a impa- 
rare a studiare e a imparare a vivere; poi, 
usciti di costa s’incomincia a saper vive¬ 
re e a saper studiare. Queste cose non te 
le do per moneta buona e corrente, ma per 
quella che ho nella borsa. I libri soli non 
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insegnano a vivere, insegnano a geome- 
trizzarsi un modo d’esistere pedantesco. Ve- 
drai nel mondo strigare speditamente la 
matassa delle cose piu dalla zampa degli 
asini pratici , che dalla mano dei teorici 
saputissimi. Con questo non intendo di an- 
teporre 1’ignoranza dalla dottrina; ma as* 
serisco che il sapere privo dell’esperien- 
za della vita, e una dotta gufuggine bisbe- 
tica e sterile. Quando mi parlano di qual- 
che grande filosofaccio, per esempio tra- 
scendentale o umanitario, domando subito 
se sa ordinare il desinare alia serva. Per- 
che, con che pretensione vuole insegnare 
a vivere a noi uno che non sa vivere per 
se? Dali’ altro canto la serieta in un gio- 
vane d una qualita spostata che in questa 
licenza fraseologica si potrebbe chiamare 
un anacronomismo morale. Da un’ aaole- 
scenza giudiziosa spesso nasce una vec- 
chiaia molto matta ; riguardatene. Io per 
me, sia indole o altro , quando mi sento 
tentato a fare il serio mi fo il segno del¬ 
la croce; e sono piu che sicuro che se tor- 
nassi scuolare sarei un gran vagabondo 
come ero in illo tempore. 

I versi trovati sulla panca sono miei , 
ma non ce gli ho scritti io: versi proprio 
da panca. 

Salutami caramente Bista , e goditi co- 
desto bel tempo. Addio. 
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21. — A Carlo Bastianelli. 

3 luglio 1839. 
Caro Carlo. 

Vorrei aver lettere da te piu spesso per- 
che arao di sapere le cose tue direttamen- 
te, e perche stando tanto tempo faori d’e- 
sercizio perdo la conlidenza col tuo carat- 
tere. 

Sapeva che eri per tornare di campagna, 
e quasi mi rincresceva. Beati voi che po- 
tete compensarvi delle noie di codesto pae- 
se in un luogo che servi di rifugio ad un 
uomo tanto onorato e tanto a torto perse- 
guitato dalla canaglia paesana. 

M e cosa gratissima il sapere che tu con- 
servi le mie lettere di tanti anni, molto 
piu che non pud essere altro che l’affetto 
che ti-persuada serbarle. Non tutti quelli 
che si ostinarono a ritenere le lettere mie 
potranno rileggerle con piacere e senza ri- 
morso , come leggerai tu quelle che hai. 
Ma cosi sia, che io oramai ho dimentica- 
to o cerco di dimenticare tutto, fuorche I’ob- 
bligo di non imbrattarmi ulteriormente col 
contatto dei furfanti. 

Non so chi abbia potuto spargere che 
si fa un’edizione di Dante per cura di Nic- 
colini colle vignette di Bezzuoli. Anco mio 
padre mi accenna questo .... Finche quel 
poco barlume d’ ingegno mi basta, ho ri- 
soluto di fare del mio, e di serbare alia 
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vecchiaia ad affaticarmi sulle opere degli 
altri per illustrarle. Intanto continuo a fa¬ 
re quello che posso e studiando e scriven- 
do, ma chi sa! Carlo mio , sono per dirti 
una cosa , e prima di dirtela lascia ch’io 
ti rammenti quanto sia lontano da presu- 
mere di me; tu lo sai, e sai ancora quanto 
jo ad onta delle lodi degli altri abbia per- 
severato a dire che mi sentivo debole e po* 
chino. Tu mi sei stato testimone piu vol¬ 
te, e per6 vengo francamente a dirti che 
ora quei miei ghiribizzi hanno girata la lo- 
scana, e anco son passati oltre. Lascio le 
lodi degli amici o dei dilettanti ; lascio i 
giornaheri incitamenti a mostrarmi in pub- 
blico , e dico solamente che Carmignani, 
Niccolini, Azeglio, Manzoni e Grossi o mi 
incoraggiano o mi mandano a incoraggire, 
fra gli altri per mezzo di Mayer. Da ogni 
parte mi cercano quelle corbellerie, ed io, 
mio malgrado, son costretto molte volte a 
darle e poi pentirmi d’averle date. Quante 
cagioni di superbia! Quanti motivi di alza- 
re la testa! No, Carlo mio , io sono infe- 
riore al nome che lo zelo degli amici mi 
ha fatto. Anzi , credi a me (che ad altri 
non scriverei cosi per non apparire vana- 
glorioso), non so come sostenerlo, non so 
come corrispondere alia aspettativa di rool- 
ti. Lontano com’era di ogni ambizione let- 
teraria, eccomi imbarcato in questo mare, 
non esperto ancora a remare. Dovrei es- 
ser lieto e sono amilto, sgomento. Quan- 
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do passa un giorno (e ne passano paree- 
chi) che non mi sia riuscito o di fare di 
nuovo o d’accomodare, mi trovo umiliato, 
scontento oltremodo. Ho immaginate mol- 
te cose, molte ne ho abbozzate, alcune in- 
cominciate, sono in un pelago, perch6 non 
ho la fortuna dei giornalisti d’avere dispo- 
sizione ogni giorno. Intanto m’ostino a non 
pubblicar nulla e cerco di non vedere chi 
mi stimola ad affrettarmi. Non conoscono 
i piu cosa voglia dire scrivere, e chi non 
ha questa conoscenza si contenta del poco. 
Io non so scrivere, ma so, o credo di sa- 
pere, come bisognerebbe scrivere, in gra- 
zia di aver sempre avuto fra mane i libri 
migliori. Gia che la natura mi ha voluto 
cosi lento a credermi qualcosa, mi tengo 
in guardia per non lasciarmi persuadere 
o tentare dalle lusinghe degli altri. Non 
ostante, la lode di tali uomini diro libera- 
mente che m'ha non insuperbito, no, ma 
animato, e compensato quasi delle molte 
umiliazioni alle quali per la mia poca e- 
sperienza e per 1* iniquita altrui sono an- 
dato soggetto. Se avro pace, se non mi 
yerra meno l’animo, spero di non vivere 
inutilmente. Intanto scrivendo non avro in 
mira se non il bene e l’utile del mio pae- 
se; e senza credermi mandato da Dio co¬ 
me molti si credono e si credettero, ten- 
ter6 di spargere delle massime forti e salu- 
tari per via dello scherzo. Ma torno a ripe- 
terti con sincera effusione di cuore che mi 
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pone in grande imbarazzo questa popola- 
rit& che prendono i miei versi,perch6 ho 
coscienza, e non vorrei scroccarla ma me- 
ritarla. 

A nessuno, come diceva di sopra, scri- 
verei in questa guisa, perche temerei che 
mi fosse imputato araffiaata ipocrisia que- 
sto schietto sentire di me; ma tu sai da 
gran tempo come son fatto , e piu lo sa- 
prai in seguito, e vedrai che non ho men- 
tito. 

Dio mio! ho scritto senza avvedermene 
quattro grandi pagine , e non ho parlato 
delle tue incombenze. 

22. — A Giuseppe. 

Mio caro Beppe. 

Vorrei un parere schietto e amorevole, 
parere da fratello, non da letterato , che 
Dio ce ne guardi. Leggerai questo Scher¬ 
zo, e mi dirai alia tua maniera l'impres- 
sione che ti fa. Troverai che ho un poco 
lussureggiato specialmente nella veste, e 
I’ho fatto, (che serve mascherarsi1?) per va¬ 
nity di mostrarmi disinvolto nei diversi me- 
tri. Pure, se credi che valga la pena di 
guardare addentro , vedrai che non sine 
quare, e che la varieta degli accidenti e 
delle persone introdotte, voleva essere pre- 
sentata nelle forme rispettivamente con¬ 
venient! alia materia e alia indole di chi 
parla. 
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arti perviene a farsi ricco, vuole che si di- 
mentichi o la sola bassa origine, o la bas- 
sissima vita. Ma il nastro , la commenda 
fondata in barba alia legge buona anima 
contro le mani morte non gli quieta P a- 
nimo, anzi lo fa dispregevole ai patrizi in- 
tarlati dal lusso e dall’ignavia, e ridicolo 
ai popolani. Dimodoche non gli rimane da 
consolarsi che nel suono delle monete, e 
nelle borse servitoresche deiPitti. Su que- 
ste basi invece di fare una dissertazione, 
ho fabbricato questa bazzoffia. Vedi un po’ 
cosa diavolo ho fatto, che io per me ci ho 
fatto la testa, e sappimelo dire. 

Le occupazioni dell’avvocatura debbono 
assorbirti molta parte del tempo, ma nel 
carnevale qualche ora si da alio svago. 
Se ti diletti di maschere, eccoti in questi 
versi un vero giovedi grasso per lanterna 
magica. 

Se vuoi, leggilo agli amici ed ai cono¬ 
scenti, nota le correzioni tacite ed espres- 
se, e non avermi pieta n6 misericordia. 
Questa copia serbala per te, ma per 1’ a- 
micizia che & e sara sempre fra noi, non 
farla trascrivere a nessuno , perch6 sono 
stufo di veder girare queste buffonate colle 
stroppiature degli altri; bastano le mie. 
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23. A Pietro Papini. 

Caro Pierro. 

Mi duole assai dell’esame poco avven- 
turato, ma so benissimo, e Montanelli rae- 
glio di me, che da un esame andato male 
o bene, non si pud giudicare di un giovane. 

Lasciamela dire come la penso, e giac- 
che hai fiducia in me prendi un consiglio, 
e fai a modo mio. Vedi prima se c'e modo 
di rimettersi in giorno, e cerca di vince- 
re certe difficolta; io intanto scriverO a 
Martolini: ma sopratutto modera la lingua 
perdio, te l’ho detto altre volte. Non ti sei 
accorto ancora che nel mondo vi sono ta* 
luni che incapaci d’elevarsi un pollice, mi- 
rano di per se stessi a inalzarsi sulle ro- 
vine degli altri ? Forse non hai vissuto ab- 
bastanza per persuaderti di questa verita. 
Ebbene, di questi sciagurati, di questi ret- 
tili insidiosi voi scolari ne siete circondati 
in Sapienza , alio Ussero e anco in. . . . 
Tutto il branco dei miserabili che piovo- 
no costa a ingollare o l'Heineccio ; o Tp- 
pocrate, o Euclide, e che per/as o per no- 
fas mirano ad arrampicarsi alia Deposite- 
ria, fanno il noviziato dello spionaggio e 
del tradimento (solita scala agli impieghi) 
alle spalle dai sinceroni che credono in¬ 
capaci gli altri di una turpitudine , sola- 
mente perche non se la sentono in core. 
Scegli pochi e buoni, e con quetli apriti; co* 
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gli attri , e specialmente coi ragatszi che 
son detti di senno e morigerati e come tali 
proposti per modello, alia larga come dalla 
peste bubbonica. 

24. A Pietro Guicciardini. 

Mio ottimo amico. 

Ho bisogno di cons iglio e d’aiuto in una 
cosa che mi sta a cuore da tanto tempo, 
in un desiderio che ho comune con voi, 
con questa differenza, che voi potete sod- 
disfarlo ed io non ne ho per ora che la 
speranza voglio dire il bene dell’ umani- 
ta. II mio paese, felice per la salubrita 
dell* aria, ricco e fiorente per agricoltura 
e per commercio, e lieto quanto mai per 
la vita agiata e per l’umore vivo e pronto 
degli abitanti, non si avvantaggia di tutto 
questo come potrebbe, perch! alia como- 
dita del vivere non va unita 1’ educazione 
del cuore e della mente. Voi vedrete una 
folia di ragazzi pieni di brio, dotati delle 
piu belle disposizioni , vagabondi per le 
piazze e per le vie, aguzzare quell’ inge- 
gno del quale soprabbondano, alle piccole 
bricconate , ai leggieri furti, agli scherzi 
inonesti, onde si deturpa la vaghezza di 
quell’ et& e si corrompe 1* animo tenero e 
di facile impressione. 

Io, flno dal tempo che viveva qua, ve- 
dendo qnesti giovinetti trascurati abban- 
donarsi ai loro giochi e spiegare un’ atti- 
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tadine non comune alia ginnastica e alle 
cose d’imitazione, e singolarmente alia mu- 
sica, pensava (e lo pensavano meco i mi- 
gliori): queste povere creature che andan- 
do su questo piede cresceranno divagati 
e inscienti del bene, di che non sarebbe- 
ro capaci se qualcuno ne prendesse cura? 
E molto piu mi riprometteva un esito, ve- 
dendo che fatti adulti facilmente si piega- 
no alle opere ed ai mestieri ai quali, seb* 
bene popolatissimo, non presta il paese 
tante braccia quante abbisognerebbero. 

E stato parlato di scuole, di pie istitu- 
zioni, ma il fatto sta che noi per questo 
lato siamo privi affatto d’ogni risorsa , e 
chi ha figli non si sgomenta a nutrirli ma 
ad educarli. il voto comune d un istituto 
qualunque che tolga i fanciulli all’ozio e 
alia dissipazione , che lasci ai padri e alle 
madri tutto Tagio di attendere alle loro in* 
combenze, fatti sicuri dal continuo timore 
di vedersi tornare a casa il loro bambino 
mutilato o guasto. 

Ma questo voto non si manifesta cosi 
aperto e cosi universale come in fatti e 
sentito nel cuore di tutti, perche al solito 
coloro che dominano il paese, o con le ma- 
gistrature o con P opinione, sono alieni o 
ignari di tutto ci6 che pud essere utile e 
Jodevole. Altri che farebbe, ne e impedito 
dalle cure domestiche o dai traffici, o sgo- 
mentato dalle contrarieta che e d’uopo af~ 
frontare : altri non e ascoltato, o se ascot* 

Giusti Epist.—Vol. I. H 
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tato, avuto in sospetto di novatore. Pure 
la cosa andrebbe, se un forte volere rac- 
cogliesse in uno i desiderii parziali e li 
dirigesse alio scopo. Manca chi unisca e 
chi dia l’impulso: una volta messi sulla 
buona via, crederei che non dovessero ar- 
restarsi. 

Vorrei dunque provarmi in accozzare 
questi elementi sparsi qua e la, e vedere 
se in qualche modo possa soddisfarsi alle 
vedute del secolo e ai nostri primi bisogni. 

Converra cominciare, per dar meno oro- 
bra ( giacch6 fatalraente una scuola oggi 
si riguarda come un attentato di raaesta), 
dalle fanciulie ; e se l’occuparsi di questo 
sesso troppo lodato e troppo dispregiato e 
bene per tutto, e benissirao qui ove le pri- 
marie faraiglie abbondano di fanciulline 
condannate per ora ai racconti delle fate, 
ai pettegolezzi delle serve e delle maestre; 
dico che e benissimo, perclie interessando 
in questo modo i ricchi, possiamo conse- 
guire il fine per via piu spedita. 

In seguito occuparci dei giovinetti, e ad 
introdurre altre utili cose, e primadi tutto 
una cassa di risparmio, alio stabilimento 
della quale quale ormai vergognosamente 
saremo gli ultimi in Toscana. 

Per la qual cosa, mio caro Pierro , voi 
avrete la bonta d’insegnarmi come fare i 
primi passi, o come contenermi col paese 
e col governo. In quanto al paese sarei 
d’opinione che si dovesse tentare e com- 
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binare la volonta dei buoni prima che se 
ne avesse sentore altrove; interessare in 
questo l’animo delle donne come si e fatto 
per tutto con tanto profitto , quindi farsi 
forti costa, e in fine avventurarsi. Ma sen- 
za 1’opera vostra e dei vostri colleghi e 
impossibile a noi d’andare avanti, nuovi 
del tutto in queste cose: ne il buon vole- 
re senza la pratica puo condurci a nulla. 
Mi sarebbe indispensabile per ora sapere 
a quanto puo montare la spesa di un asilo 
per le bambine , perche io possa vedere 
quanti mi abbisognerebbero per accumu- 
Jarne i mezzi. 

Spero che vorrete pensare a noi e par- 
teciparmi le vostre vedute, delle quali sto 
in grandissimo desiderio; perche sono im- 
paziente di dar mano a quest’opera, alia 
quale mi muove la trista esperienza fatta 
di una pessima educazione, l’utile del mio 
paese, e il desiderio di far cosa grata al 
nostro Comune e al mio cuore. 

Quando si tratta d’un’istituzione, per il 
buon esito della quale si vuole impiegare 
non tanto i'i lume della mente quanto la 
bonta dell’animo, e necessario chiamare in 
aiuto quegli esseri che ci rendono cara 
1’esistenza con I’amorevolezza, con la te- 
nera soilecitudine che sanno porre in ogni 
cosa che riguarda le persone amate da loro. 

Le donne ci accarezzano infanti, ci nu- 
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trono, ci educano ai piaceri e ai dolori della 
vita, e qnando ce ne dipartiarao raccolgo- 
no i nostri ultimi sospiri. Inabili forse ai 
pubblici affari, perchS natura le voile alie- 
ne dallMre e dai tumulti, pochi le pareg- 
giano nelle cure domestiche, nessuno nella 
soave bonta, nel pietoso e malinconico ab- 
bandono del cuore. Quando Iddio trasse la 
compagna deiruorao dal petto di lui, che 
e sede degli affetti, manifesto 1’ alto suo in- 
tendimento che assegna a questo essere 
gentile il dominio delle miti affezioni. E 
per questo che noi tutti da fanciulli, mentre 
ascoltiamo con amore tacito e reverente il 
consiglio paterno, non possiaroo difenderci 
da un vivo slancio d’ affetto che pronti e 
confidenti ci riconduce al seno della ma- 
dre. Questo nell’adolescenza con ignoti so¬ 
spiri ci allontana dai vani trastulli, dai giuo- 
chi oziosi e turpi, e c’insegna il disente- 
resse, la mutua bonta, le care illusioni e 
i sogni beati dell’amore; questo nei giorni 
che ci sono concessi a vivere , ci fa lieti 
di fedele compagnia; questo ci arricchisce 
di mille gioie ineffabili, e di bella e dol- 
cissima figliolanza, 

Ma se alia donna spetta un ufficio di tan- 
to amore, all’uomo e imposta la guida e 
la tutela di lei in questo breve e dubitoso 
cammino, ed e all’uomo che debbono im- 
putarsi i traviamenti e i pericoli e i aanni 
di lei. Di fatto noi veggiamo questo esse¬ 
re soave ed angelico doventare oir&etto di 
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affanno 6 di orrore ogni qual volta guasto 
da una mala educazione s’invia nel mon- 
do a partecipare dei beni e dei mali della 
vita, o lasciato a s6 stesso , o angariato 
dalle torture di una vigilanza che addolo* 
ra ed offende. E perchl mi pare che dalla 
troppa correntezza e dal rigore soverchio 
derivi principalmente il veleno che guasta 
la naturale bonta, l’indole docile e pacata 
della donna, voglio che le mie parole vi 
ricordino le origini e le conseguenze di 
questi due pessimi modi d’educazione. 
(Non continua). 

25. Mio caro. 

Quei pochi versi che indirizzaste al... mi 
hanno fatto nascere il desiderio di cono- 
scervi. Essi annunziano un ingegno viva¬ 
ce, e quello che stimo assai piu, un’anima 
gentile. Se non vi lascerete vincere dalla 
lode conseguirete un posto molto eminente 
fra gli scrittori d’oggidi, ed io ve ne faccio 
gi& gia le mie congratulazioni. Ma badate 
(diro col satirico latino) alfa razza nemica 
degli amici che encomiano gl’ingegni me- 
diocri incapaci di elevarsi da per s6; si ac- 
codano ai migliori per partecipare almeno 
in vita alia loro fama: in poche parole son 
mosche che arano il suolo. Essi porteran- 
no al cielo i vostri versi, ed 6 ragione che 
vi sieno lodati perch6 sono buoni, e, se 6 
vero quello che mi vien detto di voi, su- 
periori alia vostra et&; ma non vi diranno 
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quello che vi diro io, che, sebbene lontano 
e non conosciuto da voi, sono sollecito del 
vostro buon nome quanto altri mai: pren- 
dete dunque in buona parte le mie osser- 
vazioncelle, e se vi paiono da attendersi, 
profittatene. 

Voi siete in quelPet& 

. che dona 
Della propria virtu pregio alia vita. 

Tutto deve sorridere intorno a voi, perche 
la vostra condizione non b tale da turbarvi 
questa gioia unica, fuggitiva, dei primi an- 
ni. Perche dunque, mio caro, affettare un 
infelicita che non potete sentire ? perche 
offuscare con dolori mesti le imraagini de¬ 
licate e soavissirae che vi si affacciano alia 
mente? Assai b invalsa fra noi questa ma¬ 
nia di dolore. Gli echi d’ltalia (direbbe un 
Francese) dalle Alpi al Lilibeo non ripe- 
tono che lunghe e noiosissime Geremiaie. 
L’assuefarsi a credersi infelice, induce ad 
accusare d’ingiustizia l’ordine delle cose, 
ci fa credere d’esser soli sulla terra, e ter- 
minacol precipitarci in quell’apatia che de- 
gradando 1’uomo gli avvelena le piu dolci 
affezioni, le piu nobili facolla ; ne fa uno 
scettico in fine. Tutto ha un compenso, e 
voi ne avete il migliore nell’amore degli 
studi liberali. In esso voi troverete un fon- 
te inesausto di consolazione, ogniqualvolta 
o l’amore o qualsivoglia altra passione vi 
conturbera lo spirito.Ogni parola, ogni sen- 
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tenza non assaporata per l’avanti che me- 
diante le regole dell’arte, vi si animerd, al- 
l’occhio della mente, vi suonera ineffabile 
nel cuore, e vi parra che ripeta la segreta 
istoria della vostra vita. Allora contrarrete 
quella dolce malinconia che non si pud fin- 
gere; allora i vostri versi diranno ec. Per- 
chd io non vi esorto a fuggire gli affetti, 
ma a nutrirli umanamente.—Urlino le be- 
stie, a noi basta il condolerci. 

Ne crediate che questa temperanza sia 
indizio di poco sentire. Chi piu fiero nelle 
passioni dell’Alighieri? Ma leggetene le ri¬ 
me; esaminate nelle cantiche tutto quello 
che parla d’amore, e ci vedrete intensita 
ma pacatezza. 

Si accusa il Petrarca di avere stemperato 
o almeno esagerato la passione. Infelici! 
Chi dice questo non ha cuore per intender- 
lo. Suonate un’arpa a chi non ha orecchio 
conformato agustare lamusica, sbadiglie- 
ra; acciottolategli le molle o la padella tro- 
vera in quel frastuono il suo pascolo. 

26. A Massimo d’Azeglio 

Carissimo signor Azeglio. 

Mayer mi da una buona nuova da parte 
sua, ed io m’affretto a mostrargliene la 
mia gratitudine. Avrei dovuto scriverle 
prima d’ora, e creda che ho voluto farlo 
mille volte, se non che dovendo quasi di 
necessity rammentarle quei miei ghiribizzi 
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e ripregarla a dirroi liberamente cosa ne 
pensavano giudici tanto solenni, dubitando 
della sentenza, non m’ attentava. Accetto 
ora con animo riconoscente 1* incoraggia- 
mento che mi viene da tutti loro, e godo 
che ella mi tenga superiore alia lode se 
non quando vale a rianimare. In tempi 
ciarlataneschi, nei quali Pamore di se con 
maschera ora pia ora superba fa tutte le 
carte, principiando dagli altissimi consigli 
di Stato fino alle ultime taverne. Iddio 
m’ ha voluto tagliare in questo modo da 
sentirmi disposto a ridere piu volentieri 
alle spalle mie che a quelle degli altri, ed 
e percid che mi giunge nuova assai piu 
la lode del biasimo: che se persona di fi- 
ducia mi dicesse , che scrivendo perdo 
ranno e sapone , sarei pronto a buttare 
tranquillamente sul fuoco tutti i fogli im- 
brattati fin qui, rinunziando anco alia va- 
nagloria di lasciare scritto nelle mie me* 
morie questo tratto d’aboegazione. A dirla 
a lei, io mi trovo a scrivere , come altri 
a cantare d’orecchio, senza sapere un ette 
di musica, e qualche volta me ne vergo- 
gno dentro di me e vorrei rimediare al 
tempo perduto ; ma la via 6 lunga ed io 
risento della malattia peculiare a noi To- 
scani, sono cioe progettista e chiacchiero- 
ne la parte mia, ma poltrone soprattutto. 
Avrei bisogno di sproni, e qua Pinno del 
giorno 6 lo sbadiglio. In questo momento 
per dime una, sono un vero sonnambolo, 
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e da tre o quattro mesi a questa parte vi¬ 
vo in una sdraiata melensaggine , che se 
mi durasse sarei aggiustato pel di delle 
feste. Dovetti per un mese occuparmi di 
studi legali tanto per scroccare il titolo 
d’avvocato, come scroccai quelio di dottore 
(sic voluere priorcs), e non le so dire che 
ninna nanna 6 stato per un cervello cosl 
bisbetico e ricalcitrante, non dird lo stu¬ 
dio, ma una lettura svogliata del Codice e 
del Digesto. Da quegli assiomi perpetua- 
mente allegati, e traditi sempre, da quelle 
pagine fredde; me ne veniva un cimurro 
alia testa che dura tuttavia, e si scioglie- 
r& Dio sa quando. Ma lasciamo la questi 
discorsi; un giorno o 1’altro mi svegliero, 
ed ella gi& me ne porge occasione con le 
sue cortesie. 

Siccome so che non tutto pu6 passare 
in quelle mie coserelle, ci sarebbe modo 
che Ella mi facesse avvertito su questo 
rapporto? lo gliene sarei tenuto moltissi- 
mo, e vedrei di profittarne per quanto mi 
fosse possibile. GiSi o bene o male ho mu- 
tato in molti punti l’ultima che le detti; 
per Paltra vo piu lento perch6 ho gran 
paura a rimetterci le mani. Pure se Ella 
mi favorisce le sue osservazioni e quelle 
degli altri, procedero con piii coraggio di 
quelio che non farei dietro una sempiice 
lode. 

Basti di me , ed 6 anco troppo. Credo 
che Ella sar& ora in continuo esercizio 
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per le sue fatiche tanto della penna quan¬ 
to del pennello, e beato lei che oramai va 
franco e sicuro con l’uno e con Paltra.Si 
solleciti nel suo lavoro letterario per quan¬ 
to lo concede il freno dell’ arte; e Fiera- 
mosca, se non lo muove l’invidia, non avra 
certo a dolersi del fratello. Noi tutli sia- 
mo in gran desiderio di questo suo se- 
condogenito; ed io, per illudere in qualche 
raodo la pena dell’indugio (giacche m’han- 
no stufo fino agli occhi i romanzi stram- 
palati della scuola galvanica d’oltremonte), 
tornai giorni addietro a rivedere il primo- 
nato che con tanto decoro sostiene il pre* 
gio della parentela e della cittadinanza 
italiana. Al diavolo i poeti macellari mer- 
canti di turpi e di finti dolori , P arte dei 
quali vuole per via di convulsioni e di stra- 
zi prostrarci P anirao nello sgomento di 
tutto! 

E Manzoni , e quel suo intimo amico , 
quel gentilissimo Grossi, che fanno? Ino- 
perosi non posso crederli, perche a certe 
menti e vita agitarsi in alte e lunghe ope- 
re; Pinerzia (oh povero me!) 6 tutta degli 
ingegni mediocri. Io non ho il piacere di 
conoscerli se non per gli scritti, ina cre¬ 
do che all’uno e alPaltro non sar4 discara 
una dimostrazione di stima e d’ossequio , 
che io la prego far loro da parte d’uno 
che fino da giovanetto accolse e ritenne 
nelPanimo reverente nomi si belli e onora- 
ti. Se un g’iorno potr6 distrigarmi da tanti 
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impediments che mi tengono impastoiato 
qua, spero che potro a Milano, per mez¬ 
zo suo, soddisfare al desiderio che ho da 
gran tempo di conoscerli e di consigliarmi 
con essi; 
.ma non sara si tosto, 
Ch’io non sia col pensier primo alia riva. 

La prego anche d’un rispettoso saluto 
alia sua gentile signora e d’una carezza 
alia piccola pittrice di ritratti. Rammenti 
le promesse fatte ai Fiorentini, e mi con- 
servi la sua benevolenza. 

27. — A Giovacchino... 

Pescia, 30 dicembre 1839. 

Carissimo sig. Giovacchino. 

Nel rimuginare i miei fogli trovo una 
cara sua del 20 luglio, alia quale non detti 
risposta per ismemoriataggine , e perche 
in quel tempo stavo poco bene di salute e 
di spirito. Paghero adesso il mio debito , 
perche non voglio che ella creda che io 
mi sia dimenticato di lei e delle molte 
garbatezze ricevute in casa sua per tutto 
il tempo che ho dimorato seco. Ella si 
lamenta a ragione dell’ingratitudine usatagli 
da un uomo che per molti altri conti go- 
deva la pubblica stima, e veramente questi 
uomini di norae e di credito , per parte 
dell’ingegno , bisognerebbe che procuras- 
sero di non perdere e l'uno e P altro per 
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il lato del cuore. Ma sebbene giovane ho 
veduto che quest! idoli della pubblica sti- 
ma, nella sicurezza di essere perdonati in 
grazia dei loro pregi, bevono un po'grosso 
in quanto a galantomismo; simili alle don- 
ne belle, che per la loro bellezza credono 
di non demeritare in nulla facendo. 
Noti bene che T uomo che sorti dalla na- 
tura indole di volpe piuttostoche di leone, 
quando e passato attraverso alle vicende 
delle cose, e s’e strisciato per il fango della 
vita, o n’esce lordo fino agli occhi, o ne- 
gli anni suoi tardi si trova adagiato, o per 
dir meglio prostrato in uno scetticismo che 
10 rende insensibile al male o al bene. Cosi 
un lato di noi intormentito da lunghi do- 
lori non sente piu ne il benefizio dei far- 
machi, n6 l’urto delle percosse, n6 il fer- 
ro che lo recide. Questi scettici sono la 
peste della societa : e a quanti si potreb- 
be dire et tude it Us es! Il minor male che 
11 galantuomo possa ricevere da questa raar- 
maglia e l’ingratitudine; e la piu nobile ri- 
valsa che sia dato riprendersi contro di es- 
si, 6 il disprezzo, secondo me. Io sono gio¬ 
vane tuttavia , ma ho veduto di gran bei 
giuochi, prodotti da un muso duro, messo 
fuori a tempo e luogo. 

La sostanza e che ella deve viver quie- 
to nella sua onesta, e lasciare andar la 
ruota. Dio non paga il sabato. Saluti tutti 
di casa, e mi conservi la sua buona ami¬ 
ci zi a. 
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28. — A Silvio Giannini. 

Carissimo signor Giannini. 

Mi ha recato una dolce sorpresa il rav- 
visare un aniico mio dgI traduttore delle 
Lettere di Panagiota Suzzo e nello scrittore 
della scena lirica. Ho conosciuto a Firen¬ 
ze questo giovane rispettabile venuto da 
Napoli per pubblicare un suo lavoro storico. 
Mi pare che le lettere greche potranno com- 
rouovere forternente gli abitanti delle Isole 
Ionie, ai quali ogni parola ricordera un fat- 
to,una speranza, un desiderio; ma gli Ita- 
liani, sebbene sentano come i Greci desi¬ 
derio di liberta, non rammentano unMm- 
presa generale e recente per la quale vo- 
lessero portare all* atto questo desiderio, 
e rimarranno freddi alia lettura di questa 
prosa poetica, perche quando uno stile e- 
saltato non consuopa in tutto e per tutto 
all’intimo stato dell’anima, o alia condizio- 
ne di un popolo, tace la ragione della fan¬ 
tasia e del cuore , e risorge piu gelata e 
pedantesca che mai la rettorica e la gram- 
maticale. Oltre a questo vorrei che fosse 
ro finite una volta queste declamazioni di 
sgomento. A trent’ anni chi non e stato 
chiuso ermeticamente in un’atmosfera di 
beata roelensaggine , pur troppo sente di 
aver perdute tutte le illusioni, ma, perdio, 
mi pare una sciocchissima contradizione 
questa di pretendere che il mondo cammini, 
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e nello stesso tempo scoraggirlo e sulla via 
fatta e suquella da fare. Pochi di noi italiani 
(e mi dispiace di dirlo) sanno cosa sieno 
passioni pubbliche. Molti, chi per moda, chi 
per ambizione, chi per ozio, e chi per ren- 
dersi pin caro, hanno parlato di patria, e chi 
sa che diavolo d’idee annettevano a questo 
vocabolo, le molte interpetrazioni, del qua¬ 
le dimostrano che pochi o nessuno sa co- x 
sa voglia dire. A me pare come il nome 
di Dio: si sente e non s’ intende. I Greci 
lo hanno sentito, e si sono immolati al suo 
idolo ; essi dunque per ora leggano e ri- 
spondano col cuore indulgente a queste 
pagine. Noi non possiamo giudicarne che 
con la mente, e la mente e troppo severa. 
M’ ingannero , ma noi per ora dovremmo 
far tesoro degli affetti di famiglia; prima 
educarci, poi istruirci: prima esser padri, 
poi cittadini. Non si metta il carro avanti 
a’buoi allrimenti faremo delle canzoni piu 
o meno splendide all’Italia, ma Tltalia ri* 
marra sempre di pezzi come il vestito di 
Arlecchino. 

La poesia unita alle lettere, sia detto fra 
noi, caramina su i trampoli, e si vede che 
1’autore non e esercitato gran cosa a ver- 
seggiare. La parola Cimitero che ne for¬ 
ma il titolo, infonde un non so chedime- 
sto e di funebre nell’animo, e lo prepara 
ad un’armonia grave e solenne. II metro 
adope'rato dalPautore non corrisponde, poi- 
che suona a morto con uno scacciapensie- 
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ri. Questa analogia dei metri col subbietto 
6 trascurata e derisa, ma chi la deride e 
cbi la trascura se ne accorgera. Si pud 
scherzare con tutti gl’istrumenti sopra tutte 
le corde, ma 1’accompagnarsi una Elegia 
col sistro e coi limpani e facezia da car- 
nevale. Mi duole che un araico segua la 
corrente trattando questi argomenti. Di si¬ 
mile ipocondria rimata, venuta d’oltremon- 
te , n'abbiamo assai, e se i signori della 
finanza ci avessero messa la gabella , sa- 
rebbero piu piene le casse, e noi piu scor- 
ticati. Non dico, perche forseson riato buf- 
fone io, che tutti debbano fare il Pulcinel- 
la : ma questo palleggiare cogli ossi di 
morfo come quei due della tragedia di 
Shakespeare , mi pare un gusto esotico e 
strambo , specialmente in una testa cre- 
sciuta al sole dell’Italia meridionale. 

Povero Galileo! sarebbe aggiustato bene 
se, seguendo il suo desiderio troppo gen¬ 
tile , piantassi il nome di lui a farmi da 
comodino in cima ad una filastrocca di ver- 
si! Con questa pennucciaccia perduta a ri- 
trattare J’animo di sughero dei nostri bir- 
ri illustrissimi, come vuol ella che ritrag- 
ga le nobili forme di una mente tanto lu- 
cida e tanto sublime? Ho veduto dei pen- 
tolai darsi talvolta ad intendere di model- 
lare una statua, ma io mi vo tenere ai te- 
gami o al piu a quei cavalli col fischio 
sulle chiappe. 

Se ella non pubblichera i versi saffici , 
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tanto meglio per la Strenna e per me, per- 
che in verita sono una miseria. Certo che 
se tutti gl’illustri mentecatti dovessero ri- 
sentirsene, addio Strenna e Livorno. 

La ringrazio della cortese accoglienza 
fatta a quel ghiribizzo. 

29. — A Enrico Mayer. 

Pescia, 5 aprile 1840. 

Mio caro Enrico. 

M’6 parso che qualcuno m’abbia detto 
che tu hai un mezzo impegno di venire a 
Pescia per trattenerti : perchd non lo fai 
adesso che ci sono ancor io? Animo, via, 
risolviti e vedremo di fare una delle soli- 
te passeggiatone. ConJUebor, tibi Djminc, 
che m’e venuta una forte tentazione di but* 
tar la o sei o otto coserelle nel gran ma¬ 
re del mondo. Ma temo di naufragare: ve- 
di che superbia umilissima! Pretenderei di 
passare salvo attraverso a quest’ oceano 
pericoloso con una barchetta di fogli. In¬ 
somnia, ho bisogno di consultarmi con te; 
ma se mai vieni , porta teco anco l* a- 
spersorio per cacciarmi (in caso dei casi) 
questo diavoiaccio dalla testa. Sai quanto 
sia docile alle osservazioni ed ai consigli 
degli amici; dunque, giacchd ho comincia- 
to a parlare con le frasi della Scrittura, 
come oorre la moda, in manus tuas, Do- 
mine, commendo me et.le mie busche- 
rate, giacche quest’ultirao vocabolo non n’ha 
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uno latino che lo rappresenti, molto meno 
nella Bibbia. 

So che Pietro Bastogi non e a Livorno, 
e pero non ti prego di salutarlo a voce ; 
ma se mai gli scrivessi , ricordagli anco 
me. Salutami pero gli amici comuni, e se 
hai qualcosa da dirmi o da commettermi, 
eccomi qua. Finisco col farti i saluti d’una 
bella e brava signora, della signora Ce¬ 
cilia. Vedi che seguo gl’ insegnamenti dei 
retori e dei ghiotti , di serbare il meglio 
in fondo. Addio. 

30. — Alla signora.(1) 

Pescia, 8 aprile 1840. 
Cara mia. 

Ho cominciato a scrivere mille volte, e 
sono rimasto sempre a mezzo punto. 

La mossa della prjma lettera era questa: 

Anima benedetta 
Dall’alto Creatore. 

So mi ricordo di quest'inno, molto piu 
debbo ricordarmi di tutti voi} scbbene non. 
abbia mai scritto a nessuno.... e qui restai 
sulle secche. 

Dopo qualche giorno ripresi la penna, e 
mi venne fatto di scrivere in versi di que- 
sto gusto: 

(1) Gi& pubblicata nel Giglio , Strenna 
fiorentina dell’anno 1856. 

Giusti Epist. Vol. /. 15 
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Mia cara.ira, 
La ciccia e cotta e la gola mi tira; 
Vorrei tornare, 
Ma poi non so che pesci mi pigliare. 
A casa ci sto bene, 
Ed 6 il proverbio che mi ci trattiene 
— Chi sta bene non si mova; — 
Oramai ci faro la Pasqua d’ova. 

Mi son proprio goduto; 
Ho ballato , ho mangiato ed ho bevuto; 
Ho fatto insomma la vita medesima 
Tanto di Carneval che di Quaresima. 
Ma sul piu bello 
(Guardate che corbello!) 
Mi sono innamorato: 
Ho pianto, ho sospirato, 
E, fatto punto col verso ridente, 
Mahnconicamente 
Ho belato in sonetti il mio cordoglio, 
Teneri sull’idea di questo foglio. 

Degl’inutili amanti il patriarca, 
Ser Francesco Petrarca, 
Ci tramando la sua maledizione 
D'araar in versi senza conclusione. 
E pur la bella cosa 
Fare all’amore in prosa! 
Fare i period! lunghi, e via via 
Usar l’ortografia 
Di punti ammirativi 
E d’interrogativi: 
E della lingua usare i piu bei modi, 
E d’introdurre episodi 
E virgolo e parentesi e appendici. 
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in tal giiisa noi no , ma i nostri amid 
Colgono il piu bel fiore 
Della vera rettorica d’amore. 

Qui mi cased V asino , e Domine Iddio 
sa se avrei voluto seguitare fino a andare 
3i i PG • 

Or si tratta di rifarsi da capo , e non 
c’d Cristi che ne ritrovi il verso. Ti do- 
manderd come stai , come stanno tutti di 
casa, e cosi via discorrendo tutte le solite 
cose. Poi ti diro che tu abbia cura della 
tua salute, che tu cerchi di star piu alle- 
gra che puoi , e tu allora mi risponderai 
con un sospiro: Eh si fa presto a dire stai 
allegra; ma quando non si pud non si puo: 
corpo pieno non crede al digiuno, e a chi 
consiglia non gli duole il gapo\ mi farai ca- 
pire insomnia che t’ho scritto delle cose 

Dunque ? dunque n’usciro per il rotto 
della cuffia , approfittandomi che il foglio 
e finito, molto piu che P ho dovuto scor- 
ciare , perche fra le altre-disgrazie quan- 
do ho voltato , mi sono accorto che eia 
scritto di dietro a rovescio. Addio. 

31. Al Professore.... 

Mio caro e stimatissimo Professore. 

Vi presenters questa lettera il Dottor 
Pietro Bruni, il quale, mosso dalla vostra 
fama, desidera da molto tempo di cono- 



— 228 — 
scervi, e di tener proposito con voi intor- 
no ai comuni studi. 

Troverete in esso un medico saggio e 
modesto , un buono italiano , una brava 
persona. Mi pare d’aver trapelato che egli 
vorrebbe dalla condizione di medico con- 
dotto elevarsi ad un posto che gli desse 
agio di dedicarsi piu intensamente alia 
scienza che professa, e veramente lo me- 
rita, sebbene inquesto caso io lodi a ma- 
lincuore perocche se egli ottenesse il suo 
intento, il nostro paese perderebbe un uo- 
mo utilissimo, ed io con molti altri la sua 
buona compagnia. 

Colgo quest'occasione per congratularmi 
con voi del nuovo posto al quale foste 
traslocato. Sara in questo che voi spicche- 
rete in tutta la vostra luce, applicando al 
letto dell’ infermo i nuovi veri che Pinge- 
gno v’ha dato di conoscere. 

Se il vostro nome e la cresciuta auto- 
rita potesse adoperarsi per il Bruni , ob- 
blighereste sommamente esso e me ad un 
tempo, che per* farmi innanzi a presen- 
tarvelo non ho altra veste che quella cho 
vi degnaste concedermi voi stesso , ono- 
randomi della vostra benevolenza. 

32. A Don Lorenzo Tarli. 

Pescia, 23 aprile 1840. 
Mio caro Tarli, 

.Sono oramai da due mesi 
in questa mezza solitudine , e non mi ci 
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trovo male. Ho veduto scritto sulla Cer- 
tosa di Pisa questo devolo bisticcio : O 
beata solitudo, sola beatitudo! e 1* ho ve¬ 
duto riportato per epigrafe anco alia fa- 
vola del Topo romito: tirane le tue con- 
seguenze. Non ostante, la cupola di Bru- 
nellesco non m’ esce di testa; e noi della 
provincia torniamo a casa per rifar salute 
e quattrini , e poi daccapo costa a dissi- 
pare l’una e gli altri. Erano molti anni 
che non aveva veduta la primavera pae- 
sana, che e bellissima, perche Pescia e 
circondata dagli orti , e tutti i colli d’ in- 
torno sono pieni di alberi fruttiferi che a- 
desso essendo tutti fioriti, par d’essere ve- 
ramente in un giardino. Io, nato sui mon- 
ti, ho la malattia peculiare a tutti i mon- 
tanini, e in particolare agli Svizzeri, quella 
cioe che chiamano nostalgia o mal di pa- 
tria; e quando mi sorprendeva il raaggio 
a Firenze e invece di veder campi e col- 
line mi trovava avanti il riflesso d’unafac- 
ciata, m’ assaliva Y uggia e il desiderio di 
cercare unavettura. Quest’anno non rao- 
rird di malinconia: gia non credo che que- 
sta possa essere il mio boia, ed il consi- 
glio amorevole che dava al suo valoroso 
padrone quel discreto scudiero di Sancio 
Panza, mi sta fitto nel cuore come un 
chiodo ribadito. 
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33. A Massimo D’Azeglio. 

Pescia. 

Caro signor Azeglio. 

Dappoi che ebbi il piacere di conoscerla 
a Firenze , non mi son fatto piu vivo ne 
per saluto ne per lettera ; ed ella sa che 
i primi quindici giorni si manda d’oggi in 
domani, e che poi si finisce per non iscri- 
vere allrimenti, vergognandosi di non a- 
verlo fatto in tempo. Ma c’ e un prover- 
bio, che dice: meglio una volta che mai, 
ed io do retta a questo proverbio. 

Non so perche nelT atto di scrivere a 
lei mi sento tentato a mettermi in gala, 
come suol dirsi ; e creda che mi ci vuol 
tutta per resistere alio stimolo di tessere 
un letterone, sulla falsariga di quelli che 
passano per modelli di stile epistolare. 
Non so se ella abbia provatomai quell’im- 
barazzo che ci levadi sesta, quando si va 
davanti a persona autorevole, o alia don¬ 
na che ( per servirmi di una frase san- 
tificata) ci spoglia d’arbitrio. In verita , 
a volte io mi sento cosi gretto e sconclu- 
sionato, che da una parte, veduta la ciar- 
lataneria del tempo, mi consolo d’ essere 
cosi, ma dall’ altra poi mi displace , per¬ 
che mi trovo impeditoa trattare anco con 
quelli che hanno tutt’altro in testa che la 
boria di dar soggezione. 

Veda come prendo occasione d’ empire 
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il foglio dicendole che non so da che ver¬ 
so rifarmi : e sa il Cielo se vorrei scri- 
verle e di lettere, e d’ arti , e di scienze, 
e d’ istituzioni: ma e poi? Ella ne sa piu 
di me, ed ha la dimestichezza di tali che 
di queste cose parlano per professione. 
La qual cosa in gergo letterario si tra- 
durrebbe. 

. . . . . portar vasi a Samo, 
Nottole a Atene e coccodrilli a Egitto ; 

ma credo che ognuno di noi'abbia piace- 
re di chiamare pane il pane , e vino il 
vino. 

Dunque, per arrivare in fondo ricorre- 
ro, al solito io, che per quanto si scacci 
torna sempre importuno e piccoso come 
le mosche. 

Sono tomato di oasa con Bezzuoli, ma 
sto poco a Firenze, perche l’aria non mi 
si confa, e per altre ragioni che lascio 
nella penna. L’aria e i nervi son due gran 
belle scuse; 1’ impiegato che vuole scroc- 
care la paga, l’innamorato che non con¬ 
clude nulla, e tutta la lunghissima litania 
de’ malcontenti, cita l’aria e i nervi come 
la bigotta cita Pamor di Dio. Seguito a 
leggiucchiare e a fare il chiasso con la 
penna, perche studiare non ho mai saputo 
ne potato, e non mi credo tagliato a fai 
nulla di serio. E poi fra tanti itterici ai - 
rabbiati, unbilioso allegro fa bene, se non 
altro per rompere la monotonia. 
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, ra le altre ho rattoppato quei due 
ocnerzi che le detti, e se da Pescia a Mi- 
iano fosse procaccino una colomba invece 
d un corriere, glieli manderei vestiti dei 
cenci nuovi. E vero che a forze di toppe 
c’e da far la giubba d’ Arlecchino ; ma e 
0 stesso, pur di non escire dalla riga de’ 

buffoni. 
Ella intanto si sara occupato di lavori 

piu consistenti, tanto col pennello che col- 
la perma. Felice lei! Ma via, faccia veder 
qualche altra cosa anco a noi. E il Man- 
zoni? e il Grossi? Dio mi guardi dair en- 
trare nella ciurma inquieta di quelli che 
non essendo buoni a nulla, esigono tutto 
da chi mostra di valere qualcosa ; ma il 
desiderio mi farobbe diventare importuno. 
Oh, a proposito, avranno veduto quei cosi 
detti epigrammi , lanciati con tanta urba- 
nita, e scritti con tanto sapore mercatino 
dall’epico traduttore d’ Omero? Credo che 
Manzoni e Grossi si dolgano tuttavia, e si 
dorranno per un pezzo del pungiglione di 
questa vespa infarinata, Manzoni poi in 
particolare deve anco patire di gelosia per 
1 inno a Santa Teresa che comincia 

Caterine, Maddalene 
Son gran nomi in Paradiso 

Gli dica che abbia pazienza: 

Credette Cimabue nella pitlura 
Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido 
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Dicono i Teologi che in c;elo non entra 
ne pianto nd risa sgangherate , e che se 
ne stanno dolcemente quieti e sereni a 
bearsi nella contemplazione d’ Iddio. Ma 
se i santi belati di un Lattanzio cosi ame • 
no sono arrivati lassu, questa volta le leg- 
gi del Paradiso hanno patito infrazione. 
Eppure un Accademico della Crusca nel- 
1' atto di corapilare il Vocabolario, avreb- 
be dovuto aver fra raano quel dettato : 
« scherza co’ fanti e lascia stare i santi. » 
11 fatto sta che noi tutti a una voce dicen- 
tes siamo rimasti stomacati di quel libruc- 
ciaccio, e sarebbe bene che non avesse 
passato gli Appennini. Gia costui s’accor- 
gera d’aver detto al muro , tanto rispetto 
a Santa Teresa che al Manzoni e al Gros- 
si, e cosi accade sempre a questi nipoti dei 
Baronci in anima e in corpo. 

Mi dia le sue nuove , e mi conservi la 
sua benevolenza. 

34. A Enrico Mayer. 

Pescia, 28 agosto 1840. 

Mio caro Enrico. 

Accetto la lode e il buon augurio: 1’una 
vorrei meritare, l’altra non posso ricusare 
quando mi viene da te. Le tue parole non 
mi saranno argomento diboria,ma stimo- 
li acutissimi a continuare con perseveran- 
za nella via presa; e se alia fine mi verra 
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fatta opera non discaraai buoni, saro pie- 
namente appagato. 

Intanto cerco di fortificarmi sempre di 
piu, cerco di recidere da me ogni spirito 
di malignita, e tento di ripulire affatto la 
poesia giocosa dalla vana chiacchiera, dalla 
disonesta; dalla inutilita che l’hanno detur- 
pata anco nelle mani dei maestri. Non o- 
serei dire questo cose ad altri, ma a te 
apro tutto 1’animo mio, perche se non ci 
riuscird tu saprai compatirmi: gli altri mi 
lapiderebbero. 

Eccoti i titoli di quei pochi scherzi che 
potrei dar fuori per ora. 

1. La Mamma cclucatrice. Scherzo che 
risente un tantino del libero fare, ma I’in- 
tenzione fu buona, e poi lo metterei come 
un saggio dei miei venti anni. 

2. II Mondo pcggiora: n.el quale si pun- 
gono i retrogradi. 

3. II Proponimento dimutar vita: contro 
i Farisei. 

4. La Gnigliottina a Vapore : contro i 
premii mal dati. 

5. II Dies Irae: in morte dell’Imperatore 
Francesco. 

6. L' In no a S. Giovanni: contro quelli 
che fanno mercato di tutto. 

7. II Brindisi per chi mangia e per chi si 
fa mangiare; letto per la prima volta alia 
tua tavola, nel quale raccomandando la 
semplicita del vitto e la schietta allegria, 
ho inteso di pungere il fasto ignorante di 
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chi tiene tavola aperta, e la turpe servili- 
ta degli scrocconi. 

8. LApologia del gioco del Lotto. 
9. Lo Stivale: che si puo dire uno sve- 

gliarino riguardo alia Storia d’ltalia. 
10. La oestizione delVablto cavalleresco: 

contro la cosi detta aristocrazia della borsa. 
11. Una involontaria levata di cappello: 

versi d’occasione, nei quali apparira se non 
altro il buon animo. 

12. L Incoronazione. 
13. H Brindisi di Girella: contro gli a- 

postati: questo e nuovo per te, e dev’esse- 
re intitolato a Talleyrand buon'anima. 

14. II Congresso dei Dotti: contro l’oscu- 
rantisroo. 

15. Descrizione d'un ballo: contro il bon- 
ton, e contro questa licenza di arnmetter 
tutti; purche abbiano una giubba a coda di 
rondine. 

Forse ne avro qualcun altro, e forse an- 
che ne far6 o ne immaginero dei nuovi. 
Vedo che avrei chiappato parecchi, ma c’e 
da fare tuttavia , ed io non mi contento 
mai, mai. 

Mi duole che (u va9a via perche avrei 
desiderato di darti il mio scartafaccio , e 
quando Favessi ben bene esaminato, avrei 
voluto chiudermi teco due ore per volta per 
otto o dieci giorni in via delle Torricelle, 
e fare insierne un bucato generale a que- 
ste bizzarrie. Se non possiamo farlo per 
ora, lo faremo fra sei mesi; in ogni modo 
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voglio che tu mi contenti in questo desi- 
derio che ho da gran tempo di consigliarmi 
teco e con altri simili a te. 

Tu riporterai certamente grandissima 
utilita dai tuoi viaggi e per te e per gli al- 
tri^ ma non ti rincresca l’idea di riposarti 
un giorno o Paltro: pensa che gli amici ne 
vogliono la parte loro, e non bisogna poi 
eluderci sempre cosi. Nel tempo che ti dico 
questo, ti confesso che se fossi libero co¬ 
me sei tu, non avrei terreno fermo un mo- 
mento. Sai quanto tempo e che desidero 
di vedere tutto il mio paese! Per ora i miei 
desiderii non passano le Alpi, ne il mare 
siciliano; ma non d ancora tempo per mille 
ragioni. 

Per quello poi che riguarda il promuo- 
vere qui in Pescia qualcosa di pubblica uti¬ 
lita, permettimi di passarmene in silenzio. 

Gran peste dei tempi tutti fu 

La gente nuova e i subiti guadagni 

e qui, come altrove e in altre et&, 

Superbia, invidia e avarizia, sono 
Le tre faville ch’hanno i cuori accesi. • 

Faro i tuoi ossequi e i cari saluti come de- 
sideri. Fa buon viaggio, e ricordati di me, 
come io mi ricorderd sempre di te, aspet- 
tando il momento di rivederti e di starme- 
ne teco. 

Un abbraccio , un bacio e addio. 
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35. A. . . . . Tommasi 

Firenze . . 

Gentilissimo signor Tommasi. 

II Barsotti mi ha portata la sua lettera 
cortesissima che io aspettava con molto 
desiderio. Da questa, e da cio che mi di- 
cono alcuni nostri amici comuni; rilevo 
che el la vede di troppo buon occhio me e 
le cose mie. Io le son grato di questo, tanto 
piu che la conosco per uomo sincero, ma 
non posso acquietarmici in tutto. Lascia- 
mo la queste proteste , accio non le paia 
arte monastica la poca flducia che dico 
d’avere in me medesimo, e parliamo piu 
strettamente del fatto nostro. 

Per non mostrarmi duro e villano alle 
molte richieste del Professor Pacini, es- 
sendo in Valdinievole nel settembre del- 
l’anno passato , mi risolvetti a mandargli 
quelle bizzarrie. Ma lontano dai miei libri 
e dai fogli, scrissi a memoria senza risov- 
venirmi di molte variazioni fatte, segnata- 
mente nel Preterito piu che perfetto ecc. 
Nel rimuginare gli scartafacci che ho qui 
in Firenze, ritrovai la copia rabberciata, e 
mi pare di non avermi a pentire dei pen- 
timenti. Mi lasci qualche altro tempo per 
farci poche correzioni che ora non mi 
vengono, e poi questa sard la prima cosa 
che le far6 avere. Poi ho raspato qualche 
cosa di nuovo come le avra detto Ghiviz- 
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zani, raa son pasticci che hanno bisogno 
di molta fatica per poter esser messi in 
tavola anco agli amici. Ho per la testa mol- 
te buscerate di questo genere come puo 
bene immaginare, ma per ora non c’e ver¬ 
so che le vogliano scappar fuori neppure 
in veste da Arlecchino. Beati coloro che 
sciorinano un migliaio di versi come bere 
un ovo: io perdio ho stitico il cervello, e 
sto dei mesi che non c’e Cristi che possa 
infilare un versucciaccio. Questa stagione 
per esempio e una cosa diabolica per me, 
e Firenze e una vera fornace. Io nato e 
cresciuto all’aria di monte, imraagini come 
devo trovarmi, lessato fra queste mura in- 
focate, passeggiando su per questi lastro* 
m roventi. Scapperei a casa, ma 6 proprio 
un cascare daiia padella nella brace, per- 
che se qui m’arrostisce il caldo, la m’an- 
nebbia l’uggia, ed io credo la noia il ma- 
lanno peggiore. Se, nonostante questo, il 
luglio mi cacciasse in Valdinievole, ho in- 
tenzione di venire a dirle o a portarle da 
me le corbellerie promesse, e cosi pagar- 
mi della sua conversazione, perche le cose 
a ufo non mi piace farle, e sono special- 
mente ghiotto di questa cara moneta, della 
compagnia cioe delle brave persone. 

Intanto si prepari a dirmi quali sono gli 
spropositi che el la chiama nei, perch^ non 
la lascero andare cosi facilmenteora che mi 
ha data la presa. Avverta che io faecio piii 
conto degli errori di giudizio, che di qnelli 
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digrammatica,perch6dacche ci sono graril- 
matiche e vocabolari e lessici vedo piu po- 
che cose che non sappiano di gretto e di 
rattrappito. Queste zucche accademicbe son 
buone a cucire insieme dei periodi aculeati 
e rotondi, ma stringi stringi, il sugo che 
n’esce, e sugo di rapa; meglio una bestem- 
mia contro Je regole rettoriche e cruscanti 
che esprima qualcosa, che un testo di lin¬ 
gua minchione che ricantera le novelle del¬ 
la nonna o qualche miracoluccio d’un San¬ 
to. Ma 6 meglio finirla per non incorrere 
nella scomunica giornalistica dei nostri 
letterati frateschi, autori d’inni sacri ed 
altre buscherate fatte per la libidine d’an- 
dar dietro al Manzoni che meritava di non 
avere a imitatori gli atei che fanno il sal- 
ixn'sta e il predicatore. 

Mi conservi la sua buona amicizia. 

36. Mio Caro. 

Taluni udendomi confessare liberamente 
i miei vizi nai negarono il merito della sin¬ 
cerity e lo credettero un raffinamento dhpo- 
crisia. Fra costoro credo che alcuno vo- 
Jesse ess ere ingiusto meco per punirmi 
d’avere umiliato la sua superbia. Pensaci.... 
non 6 cosi { Ma non 6 meglio mostrarsi 
nudi, e dire: eccomi qua; commendate il 
buono, se ne trovate in me : compatite o 
ancora biasimate tutto quello che vi par 
cattivo? Che ho guadagnato io quando mi 
son fatto pid alto di quello che sono; quan- 
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do mi son circondato di nebbia? Fu un tem¬ 
po net quale pensai che fosse bene per la 
tranquillita della vita indossare il manto 
degli Scribi e dei Farisei , perche vedeva 
mille Don Pirloni spiranti santita e odore 
di piissime opere e di beatissima vita, av- 
volgersi tacitamente in tutte le sozzure, e 
contaminare le cose piu pure, e strisciarsi 
sui beni del mondo che mostrano dispre- 
giare come tanti lumaconi sulle rose. Ma 
l’arte di questi santi birichini mi stava be¬ 
ne come la parrucca con la coda... Vuoi 
saperla schietta? Ho piacere che essi mi 
abbiano per un poco di buono, se mi aves- 
sero per amico, somiglierei loro; mi odia- 
no ? e segno che c‘e diversita fra noi: il 
mondo giudichera. — Ma tu vorrai essere 
ingiusto meco? Quant'e che ci conosciamo? 
M’avrai veduto sempre lo stesso: collerico, 
impetuoso, stravagante se vuoi ; ma Dio 
mio, non mi sara toccato neppure un’oncia 
di buono? Neppure un’oncia di buono? 

Scusa il lamento, ma perdio 6 insoffri 
bile il vedersi molestati da persone che 
non ci passano neppure per la punta degli 
stivali. Presto tornero a Firenze. Saluta 
tutti, fuori che i paesani. Addio. 

PENS1ERI (1) 

Fino a qui non trassi dagli studi per il 

(1) Questi pensieri si leggono a tergo del- 
1’tauografo della lettera precedente. 
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miglioramento della mia vita che la forza 
di reprimermi talvolta negl’impeti di col- 
Jera a me naturali. Imparai anco a tolle- 
rare le debolezze degli altri, a confessare 
le mie ed a sentire quanto mi rimane a 
sapere. 

La mente acquisto, ma il cuore perde ; 
la riflessione ha raddoppiato la mia sen- 
sibilita. Sempre fui molto sensibile , ma 
adesso poi e quasi un eccesso. Quasi non 
avessi abbastanza di che affliggermi, cerco 
negli altri .... 

L’esperienza mi grida: diffida degli uomi- 
ni; il cuore mi spinge a cercarli. 

Vorrei talora fuggire me stesso e distrar* 
mi; ma temo di guastare l’indole mia as- 
suefacendomi a mentirla. 

I difetti o flsici o intellettuali delle per- 
sone che io amo, non scemano in me l’af- 
fezione, ma mi fanno irritare con la natura 
che non s’e mostrata loro interamente pro- 
pizia. 

Una persona cara airaniraa mia quanto 
mai si possa dire aveva momentanearaente 
perduta gran parte della sua bellezza per 
una malattia: ho Dio. quanto ne fui afflitto! 

Nell’amore non cerco la gloria, ma il pia- 
cere,e quella parte di felicitache puo darmi. 

Assuefatto a mostrarmi qual sono, temo 
un inganno dovunque osservo un fare cir- 
cospetto, o quando ascolto parole ambigue 
e interrotte. 

Le persone legate a me dal vincolo del 
Giusti Epist.—Vol. /. 16 
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sangue, quello che il mio core ha predi- 
lelto si sono rivolte contro di me. II dolore 
d tanto piu forte , perche non e scemato 
l’affetto. 

Quando il mio cuore doventasse insen 
sibile alle ingiurie , lo strapperd dal mio 
seno; l’obblighero a tacere per sempre. 

37. A Don Lorenzo Tarli. * 

Pescia 24 giugno 1840 

Caro Tarli. 
...Con me lascia pure da parte i ringra- 

ziamenti, chd io sono abbastanza appagato 
del poterti fare un servigio. Non m’e uscito 
e non m’escira mai di mente il tempo nel 
quale tu mi sei stato guida e lume in que* 
sto dubitoso cammino della vita. Avesse 
voluto il Cielo che i miei primi passi non 
fossero stati guidati da altri! Dal tuo freno 
veramente dolce e soave, passai a patire 
il duro morso dei villanacci che in tonaca 
di Prefetto esercitano la loro zotica tiran- 
nia pei Collegi e pei Seminari, e ne porto 
tuttavia insanguinate le mascelle, e l’animo 
inasprito. Noi, quando ci era concesso un 
piu largo spazio di tempo per ricrearci , 
andavamo per le cliiese e per le gallerie 
ad ammirare i capolavori della arte, e que- 
sto desiderio delle cose belle e gentili che 
sento ogni giorno piu vivo nell’animo, ger- 
moglia ancora dal seme che tu vi sparge- 
sti. Lorenzo Tarli e Andrea Francioni, sa- 
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ranno nomi sempre cari e onorati per me: 
io non mi saziodi ridirlo ogni volta che mi 
se ne porge l’occasione, a voi soli debbo 
quel poco che so, perche voi soli sapeste 
educarmi al bisogno dell’istruzione. Quan- 
do vi rividi per la priraa volta dopo tanti 
anni, mi parve di rivivere ad una vita mi- 
gliore, ad una vita della quale non mi ri- 
maneva che una traccia lieve nel profon- 
do del cuore, alia vita insomma dei miei 
dodici anni , tutta piena di speranza e di 
desiderii gentili. Mi congratulo meco stes- 
so ogni volta che mi ricordo essere stati 
voi due le persone delle quali feci ricerca 
prima di tutt'altri appena tomato in Firen¬ 
ze nel 1833. Chi non sente la gratitudine 
6 privo di una beHissima virtu e di un vero 
conforto. 

Se mi lasciassi condurre dall’ affezione, 
empirei questa e la pagina che segue , e 
forse mi rimarrebbe sempre da dire. Ad- 
dio, mio caro Tarli. 

38. A Alessandro Torn. 

Mio caro Torri. 

So che hai trovate a Roma sette lettere 
latine di Dante, e che ricco di questo nuo- 
vo tesoro ti accingi finalmente a pubblica- 
re l’edizione delle Opere minori di lui, pro- 
messe, se non m’inganno fino dal trenta- 
tre. L’amicizia che ci lega da tanto tempo, 
vuole che io ti preghi caldamente di up 



— 244 — 
piacere, a nome anche della gloria di Dante. 
Non fare quello che hanno fatte flno a qui 
tutti gli altri editori, mirando piuttosto a 
ingrossare il volume, che a service all’au- 
tore e al buon senso medesimo; non ripro- 
durre a parte , voglio dire le rime della 
Vita nuova e le tre canzoni del Convito , 
che e stato e sara sempre uno staccare la 
gemma dall’oro che la lega d’intorno: ma 
ti basti d’averle date una volla tanto in quei 
due libri, contornate di narrazioni e di com¬ 
ment! come le voile il poeta ; e nel libro 
che destinerai al rimanente delle rime, po- 
ni solamente quelle che vanno libere, e che 
stanno di per s6. Alcuni Sonetti, alcune 
Ballate della Vita nuova , se le togli dal 
posto e le riproduci nude, non hanno piu 
significato, partecipano piu poco o nulla 
dell’affetto soavissimo di quel racconto, e 
non sono che un rottame che ti mette in 
desiderio, senza farti gustare intera la bel- 
lezza propria, ne indovinare quella della 
fabbrica alia quale appartiene. Lasciamo 
una volta gli scritti dei nostri padri come 
essi medesimi vollero che stessero, e col- 
l'araore per V opera loro vada del pari la 
reverenza. Leveresti tu una tavola di Raf- 
facllo dalla cornice che egli medesimo ci 
avesse intagliata appositamente? Togli una 
tela, un affresco dalle luce propria, e vedi 
cosa rimane. 

Non sara l’ultimo pregio della tua nuova 
edizione questa religiosa osservanza; pen- 
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saci, e condona all’araore del vero e alia 
familiarita che passa fra noi, se io mi sono 
fatto avanti a consigliarti senza esserci in- 
vitato. ,, 

Addio, mio caro Torri ; abbi cura della 
tua salute. 

39. A Adriano Biscardi. 

Caro Adriano. 

Per mostrarmi riconoscente al desiderio 
che mi mostrasti un anno fa, d’avere qual- 
che cosa scritta da me , ti mando questi 
pochi Versi, i quali, per dire il vero, non 
avrei amato che fossero veduti cosi aper- 
tamente da tutti, se in quest’epoca di ciar- 
latanismo pusillanime, non mi fosse parsa 
grettezza, anzi miseria di spirito, l’occul- 
tare i propri sentimenti comunque manue- 
stati. 11 vero e uno, e sia detto austera- 
mente o colle labbra atteggiate al sorriso, 
non mi pare che rimetta della sua digmta. 
Scrivendo, non ho mai pensato alio stam- 
patore, e molto meno al censore. Ho. in¬ 
terrogate i.1 mio cuore , e m’ha detto: A 
questi orangotanghi Iddio non concesse in- 
telletto da scuoterci ai sublimi concetti di 
Dante: ebbero bensi una pelle,—la frusta 
gli conviene piu del fulmine, ne tu forse 
sapresti maneggiare quest’arme degli Dei. 

Ho gettate sulla carta le mie idee gior- 
naliere con piu garbo e con meno anetta- 
zione che m’d stato possibile, desiderando 
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in premio non un articolo di giornale. raa 
una stretta di mano di piu da un amico. 
Aborrendo il lusso strambalato dei nova- 
tori come la goffa poverta, mi sono (enuto 
ai modi familiari del dire , offendendo in 
grazia dell’efficacia qualche volta (e Dio me 
lo perdoni) anco la grammatica. 

Ma senza accorgermene ho stesa una 
prefazione. Perdonami: l’amor proprio, con- 
fessiamolo all’amico, 6 un po’chiacchiero- 
ne. Addio. 

40. A IVSatteo Trenta (1) 

Firenze, 13 agosto 1840. 

Carissimo sig. Matteo. 

La sua lettera m’e stata graditissima, ed 
ogni volta che Ella si risolvera a scriver- 
mi, sia certo di farmi un vero piacere. Ma, 
da parte i complimenti per carita: io non 
son nato ne per fame, ne per riceverne, 
e quando mi trovo o nell’uno o nell’altro 
caso, rimango li imbrogliatissimo. Anzi, 
questo modo di fare un po’rotto, e il lin- 
guaggio da strapazzo che io soglio usare 
cogli amici o coi conoscenti, credo che mi 
faccia passare qualche volta per duro o per 
orgoglioso; raa sebbene io me ne accorga, 
lo confesso che non mi euro punto di cor- 

(1) L'autografo trovasi presso il sig. Mar¬ 
co Tabarrini. 



— 247 — 
riggermi, perch& ho in tasca di tutto cuore 
certi uomini lisci, morbidi, untuosi, i quali 
non vi danno mai nessuna presa, e vi sgui- 
sciano di mano come l’ anguilla. Ho gu¬ 
sto che gli amici mi trovino presto ( per 
cosi dire) il manico: e si che dovrei desi- 
derare il contrario per lunga e non spia- 
cevole esperienza; ora Ella sa che le cose 
ruvide si tengono in pugno piu facilmente, 

Venni qua per otto o dieci giorni, e ci 
sono tuttavia 

Non per elezion ma per destino: 

desidero pero vivamente di tornare a casa, 
e sto sull’ale aspettando il tempo di spic- 
care il volo. A Lei fara meraviglia di udir- 
mi preferire la Valdinievole a Firenze, ma 
se fosse stato qua sette anni come vi sono 
stato io, forse penserebbe altrimenti. Ora- 
mai questo mi pare il paese mio, con que- 
sta differenza, che la salute non mi ci reg- 
ge; e poi le conoscenze fatte qua impegna* 
no a un monte di visite e d’usi che io non 
posso sopportare. £ verissimo dall’ altro 
canto che un giovane sapendo scegliersi la 
compagnia, puo profittare moltissimo qua 
dove formicolano letterati, artisti ct reliqua 
d’ogni conio e d’ogni paese; ed 6 vero al- 
tresi che di qua passando a Pescia, uno 
si trova un po’isolato e fuori di chiave; ma 
« paesi che vai, usanza che trovi, » dice il 
proverbio; ed io mi studio di dargli retta. 

ft stato scoperto il vero ritratto di Dante 
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dipinto da Giotto circa il 1298 nella Cap* 
pella del Potesta in Palagio. Dai Yandali 
paesani era stato dato di bianco a questi 
ajfreschi, e per piu centi d’anni erano ri- 
masti sepolti i miracoli di Giotto, e i volti 
venerandi dei nostri antichi sotto le pen- 
nellate d’ un imbianchino. Cosi talvolta la 
fama e il norae degli uomini dabbene ri- 
mane offuscata dall’ombra d’un falsario o 
di un briccone. Con somma diligenza e con 
arte mirabile hanno tolto appoco appoco la 
crosta sovrapposta, e dopo vari tentativi le 
forme di Dante fresche di giovinezza (per- 
chd quando fu ritratto ivi , aveva 32 o 33 
anni) sono apparse alia meraviglia e alia 
venerazione di noi tardi e tisici nipoti. Si 
sapeva da Vasari che doveva esistere que- 
sto dipinto; ma s’6 aspettato fino a qui a 
fame ricerca : meglio una volta che mai. 
P stata una vera gioia per tutti il vedere 
che i ritratti che avevamo di Dante erano 
veri, e che almeno in quanto a lui non a- 
vevamo adorato un idolo bugiardo. Nella 
stessa pittura deve esistere anche il ritratto 
di Brunetto Latini e di Corso Donati, ma 
ho paura che non giungeranno mai con cer- 
tezza ad appurarli fra tante figure che vi 
sono rappresentate. 

Mayer & a Livorno da molti giorni, uscito 
dalle ranfie di Papa Gregorio. Per ora sta 
Ik a consolare la madre, e fa benissimo, 
poi verrk qua a rallegrare gli amici. Se io 
abbia goduto della sua liberazione non roe 
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lo stia a domandare, molto piu che temeva 
che il caldo potesse nuocergli a Roma in- 
salubre, in Castei Sant’Angelo insalnbris- 
simo; e poi 

Tra male gatte era venuto il sorco. 

Ella non m’ha fatta parola di Giovanni- 
no: se sia bene, se lo tormenta piu la sma- 
nia d’aver un cavallo, e la paura d’andare 
in Seminario a prender l’aspetto d’un pe- 
perone. Gli dira tante cose da parte mia, 
e lo consoli della mancanza del polledro, 
e della necessity di subire qualche anno 
di reclusione: pazienza e scarpe ben riso- 
late lo consoleranno dell’ uno e dell’ altro 
infortunio. 

Se le abbisogna qualcosa di qua, mi co- 
mandi liberamente e mi conservi la sua 
buona amicizia. 

41. A Enrico SVSayer 

Firenze, 1840. 
Mio caro Enrico. 

Vieusseux m’aveva parlato di versi fatli 
da te agli amici nel gran gabbione di Papa 
Gregorio , ma non m’ aveva detto che fra 
questi ve ne fossero alcuni diretti a me 
particolarmente. Quando m’abbia fatto pia- 
cere il saperlo ora da te medesimo, e quan¬ 
to me ne tenga, non te lo so dire. Ti con- 
fesso che a quelle parole di Vieusseux mi 
sentii commuovere il cuore di desiderio e 
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di speranza pensando che fra i tiranni e i 
servi sciocchi, fra i burattini e le raaschere 
che nelle tue Commedie mentali dovevano 
passarti continuamente davanti come per la 
lanterna magica, si presentasse talvolta a 
braccetto a qualche galantuomo questo po- 
vero caratterista a guardare in cagnesco 
quella ciurma vile e ridicola, e a rallegrarti 
la fantasia d'un sorriso non indegno di te. 
Appena lette quelle poche righe e quei quat- 
tro versi, mi son cominciato a sentire un 
gran mulinello nel cranio. Gia fino da quan- 
do Celso mi disse che tu eri in man de'ca- 
ni, ho presa la penna cento volte: poi non 
mi sono attentato perche trattandosi di te o 
voglio fare meno peggio che sia possibile, o 
stare zitto. T’aveva prevenuto: le tue buo- 
ne nuove erano gia volate. Si, anco su quel 
rigagnolaccio della Pescia v’erano delle ani- 
me gentilissime che s’addoloravano dei tuoi 
fasti di, ed ora si rallegrano di sapere che 
tu respiri largamente un’aria piu pura. A 
Prato parimente stanno in gran desiderio 
di te. Quando vieni a Firenze, passa dalla 
parte di Lucca, ed appaga via via tutti gli 
amici che t’aspettano a braccia aperte. 

Un abbraccio e addio. 

42, A Francesco . . 

Caro Cecco. 

Trovandomi in Val di Nievole per pochi 
giorni, aveva progettato di venire a Lucca, 
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per vedere se in codeste librerie esistono 
alcuni documenti che mi abbisognerebbero, 
e nello stesso tempo cogliere questa occa- 
sione per abbracciare gli amici, i quali non 
ho \eduto da molto tempo, per essermi al- 
lontanatodi qua e quasi stabilito in Firenze. 
Vedo pero che fra una cosa ed un’ altra, 
non mi sara possibile mandare ad effetto 
questa mia idea, e che mi converra rimet- 
terla a un tempo migliore. 

La mia irresolutezza non deve pero es- 
ser pregiudichevole a te, al quale io aveva 
destinato un opuscoletto molto raro a ri- 
trovarsi, e molto pregevole non tanto di per 
se quanto accetto all’animo di chi sente af- 
feziqne per la nostra patria comune. Esso 
consiste in un’ Orazione che Ugo Foscolo 
scrisse per ordine dei capi della Cisalpina, 
e clJ.e doveva recitare ai Comizi di Lione, 
se 1 iniqua politica dei pioteltori e ]’ abie- 
zione dei protetti non avessero voluto altri- 
menti. In essa il Foscolo non bado che alia 
verita, e per conseguenza venne a svelare 
la dappocaggine di quelli medesimi che 
gliePavevano commessa. Esempio nobilis- 
simo di schiettezza che non fu imitato se 
non da pochi, quantunque molti (e l’infamia 
dura tuttora) biasimassero nelPautore una 
certa sregolatezza di vita che derivava da 
indole ardente , e da anima che aborriva 
tutti i vincoli politici e rettorici. 

Accettalo, dunque, in dono dall'amico il 
quale spera che la scelta del dono ti sia 
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testimone della stima che fo di te; e se le 
mie esortazioni valgono a nulla, sii fermo 
nelle opinioni che hai ammesse una volta. 

43. A! Professore Luigi Pacini —Lucca (1) 

Pescia, 9 settembre 1840. 

Caro Pacini. 

Non mi sono uscite di mente le parole 
di Giordani, ma vorrei piuttosto meritarle, 
che udirraele ripetere. 

Da parte le lodi : dagli amici non desi- 
dero altro che un sorriso e una stretta di 
mano. 

Ecco lo scherzo Agli umanitari. Non ci 
sentirai il colpo dell’accetia, ma il pungi- 
glione della zanzara. A me piacerebbe usa- 
re sempre questa lieve ironia , perche la 
credo piu efflcace; ma i tempi sono idrofo- 
bi; chi non urla, ha l’aria di sbadigliare , 
e lo sbadiglio d contagioso. Per me, sia di 
moda Geremia o Pulcinella , oramai quel 
che viene viene, a seconda della buona o 
cattiva digestione. Ridi ? I sughi gastrici 
governano il mondo. 

Saluta il Giannini e sappimi dire come 
si chiama il Gussalli. 

Non so quando tornerd a Lucca : forse 
per le feste. Addio. 

(1) L’autografo trovasi presso il signor 
Certi di Lucca. 
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44. Caro Baldo. 

L’avere scelto me, non marito ne padre, 
a ritrarre sulla pietra della tua sposa de- 
funta il dolore che ella t’ ha lasciato nel 
cuore dividendosi cosi ad un tratto da te, 
e nato da un moto subitaneo d’amicizia e 
di fiducia, piuttosto che da certezza di buo- 
na riuscita. Quanto piu vivo e il dolore , 
quanto piu angusto lo spazio che concede 
una lapide ai segni del dolore , tanto piu 
questi debbono essere caldi, forti e veraci. 
Si potrebbe dire che quella parte dell’epi- 
grafia che spetta ai sepolcri e, nel linguag- 
gio scritto, quello che sono le interiezioni 
di dolore nel linguaggio parlato. Come rie- 
sce falso e sguaiato Pohi di chi non sente 
passione dolorosa , cosi temo non riesca 
sguaiata e falsa l’epigrafe alio sposo, al fi- 
glio, al padre perduto, scritto da chi non 
s’e trovato nel caso, e credo la mimica piu 
facile sul palco che con la penna in mano. 

Oltre di questo , 1’ arte e novissima fra 
noi, ed io non solo nuovo, ma neppur prin- 
cipiante dell’arte. Di piu: parlando e scri- 
vendo, io son tagliato a tutt’altro che a so- 
spirare; e siccome ho deriso sempre e sem- 
pre deridero quelli che, anco a dispetto del- 
Pindole propria, per apparire d’ingegno ver¬ 
satile si lasciano cadere a tentare tutte le 
guise dello scrivere che via via sono in vo- 
ga , non vorrei falsificare me medesimo , 
per non disdire alPamicizia. Ma passi per 
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questa volta, purch6 tu sia contento prima 
di farla vedere e raddrizzare dove bisogna, 
poi di farla incidere unicamente nel marmo 
e raai pubblicarla altriraenti , ancora che 
incontrasse l’approvazione di tutti e singoli 
(per servirmi del gergo forense) gli epigra- 
fai contemporanei. Cumprendo che il dolo- 
re d’un marito non s’appaga per cosi poca 
dimostrazione, e come nellasposa che araa- 
va erano unite tutte le sue speranze, cosi 
vorrebbe che tutti sapessero il suo infor- 
tunio, tutti lo compiangessero. 

45. Ai sig. Marchese Gino Capponi 

Mio caro Marchese. 

Quella tal volta che furamo a desinare 
da voi in parecchi, e che io durai una se- 
rata a versarvi davanti il sacco delle raie 
fantasie , mi ricordo che per rispondere 
coii pari schiettezza alle schiette parole 
d’incoraggiamento che voi mi diceste; con- 
fessai di sapere poco o nulla di lingua la- 
tina. Voi, o per modo di dire ; e per non 
darmi della bestia sul muso, mi risponde- 
ste tanto meglio : ora , credereste che di 
quel vostro tanto meglio non me ne sono 
mai potuto dar pace prima di essere arri- 
vato a sfrancarmi nei libri di Tacito , di 
Virgilio e d’ Orazio ? Anco un rimprovero 
in bocca vostra m'avrebbe messo giudizio; 
ma quella frase, o franca o buttata la per 
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oompassione , mi fece rientrare in me , e 
correre subito ai fonti che vi ho detto. 

(Non continua.) 

46. Ad Andrea Francioni 

Pescia, 1 ottobre 1840. 

Mio caro Drea. 

Son stato un pezzo fra il si e il no ; fi- 
nalmente ho risoluto di scriverti , e man- 
dando da parte la modestia, dirti qualcosa 
della conoscenza fatta con Giordani, molto 
piu che lo scolare discreto e riconoscente 
deve imputare a se stesso il biasimo, e di- 
videre la lode col maestro. 

Sebbene avessi una lettera di Samuele 
Iesi , dovetti presentarmi da me come fa- 
ceva il Pacchiani. M’avevano detto che gli 
ero gia entrato in grazia per qualche stro- 
fa volatagli all’orecchio, e di fatto mi ac- 
colse come se m’avesse veduto altra volta. 
Passeggiammo insieme, perche quando an- 
dai a trovarlo usciva appunto di casa , e 
parlo di molte cose e mi domando di mil- 
le altre, specialmente riguardo agli amici 
e conoscenti; e puoi figurarti se io I’atta- 
stava, e se teneva gli occhi spalancati. E- 
ravamo invitati a pranzo da una bella e 
cortesissima signora, e la dove sperava di 
bevere largamente piu le parole di un uo- 
mo di quella fatta che le bottiglie di Sciam- 
pagna, trovai invece il Iuogo del mio trion- 
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fo. Lasciami dir cosi e non mi tacciare d’ar- 
roganza , tanto piu che di costa non hai 
veduto il rossore che m’ e corso sul viso 
scrivendo trionfo-. raa fa trionfo veramente 
quale non mi sarei mai aspettato. Avanti 
d’andare a tavola, fra un piatto e l’altro , 
dopo desinare, mi fecero vuotare il sacco 
delle corbellerie. Non ti diro altro che Gior- 
dani ne rimase contento fino a coramuo- 
versi per tre volte. Uscimmo insieme e pas- 
seggiammo a lungo. Quello che mi disse 
non lo scrivero, ma concludero con assi- 
curarti che rimasi curvato, anzi annienta- 
to dal peso dell’approvazione di lui. Perche 
e indubitabile che le lodi degli uomini som- 
mi sono una grande raccomandazione pres- 
so il pubblico , ma anco una gran soma 
per le spalle di chi le deve portare a gar- 
bo. Non me ne sono sentita crescere la su- 
perbia ma la voglia d’imparare a fare , e 
vorrei poterle meritare piuttosto che aver- 
le conseguite. 

Gliene trascrissi quattro o cinque scher- 
zi i meno peggio, perche ne mostro desi- 
derio. Fra tutti gli piacque La Vestizione, 
Il Brindisi di Girella, e altri che ora non 
rammento. 

Tieni in petto queste cose perche tu le 
crederai, conoscendomi: altri forse me Pim- 
puterebbe a vanagloria o a ciarlataneria. 
Non ti nego che da quel momento in poi 
ho esalati a polmone allargato di gran re- 
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spironi; ma non cammino per questo piu 
verticale del solito, n6 camminerd mai. 

Nel partire da Firenze ti lasciai un bi- 
glietto di congedo e ti pregava di salutar- 
mi gli amici; ora te ne riprego , e avanti 
che il giuoco resti ti daro tanto da pagare 
i debiti contratti ultimamente teco; quello 
poi d’avermi ispirato l’amore degli studi , 
non ho ne avrd mai moneta che vaglia. 

47. Ad Antonio Guadagnoli (1). 

Pescia, 6 novembre 1840. 

Mlo caro Guadagnoli. 

Seppi che avevi cercato di me a Firen¬ 
ze nel giugno passato, e avrei voluto es- 
serci per goderti un po’per dire ,due bu- 
scherate more solito. Non dar retta a chi 
ti dice tante belle cose di me: son qua a 
mettere insieme salute e quattrini e nien- 
t’ altrp. 

Ti ringrazio delle buone accoglienze 
fatte al Caleffi: a buon rendere. 

Davvero mi rincresce di te per 1’impe^ 
gno contratto col Giornale di Milano. Tu 
ne leverai le gambe perch6 hai nella te¬ 
sta la lanterna magica delle bizzarrie: se 

WOKacncnMK.fui—■ 

(1) L’autografo trovasi presso gli eredi* 
del poeta Antonio Guadagnoli. 

Giusti Episl.~Vol. /. 17 
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avessero cercato una zucca recalcitrante, 
come sarebbe la mia, stavano freschi per- 
dio. Ci sono alcuni ai quali se dai un sog- 
getto, fanno quel che fa r acciarino sulla 
pietra focaia : a me e lo stesso che met- 
termi in una rete. Ci crederesti? Sono im- 
brogliato a suggerirti la destinazione del 
naso e del cuore, giusto appunto perch'd 
me Thai chiesta. Oltre a cio qnella restri- 
zione dapotersistampare, mi ha finito di 
impastoiare. Dispensamene per questo cor- 
so di posta; se per quest’altro ordinario mi 
verra qualche idea, te la comunichero. Mi 
piace il tema. 
• Io avrei cento cose da fare, ma conclu- 
do poco. Gia, sono incontentabile ; e poi 
non e sempre festa, ne tutte le ciambelle 
riescono col buco. Mi fanno ridere certuni 
che dicono fai fai e non fanno mai nulla. 
Si fa presto a dir fai, ma dal detto al fatto 
c’e un gran tratto. Tutto quel po’ che avevo 
raspato, o per un verso o per i’altro, o per 
amore o per forza ho dovuto darlo via. Mi 
fapiacere di vedere che qualcuno desidera 
quelle corbellerie, ma il troppo mi secca, 
tanto piu che voglio corr eggere e mutare a 
modo mio, senza sentirmi quel f. . . . 
stava meglio prima, che si dice piu per a- 
verci fatto l’orecchio, che per sapere co¬ 
me va fatto. Tiriamo via. 

Ho gran voglia di fare una scappata 
costa dopo sei anni e mezzo di lontanan- 
za. Intanto addio. 
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48. A Pietro Giordani. 

6 novembre 1840. 

Gentiliss. sig. Giordani. 

Dacche ebbi il piacere di conoscerla non 
mi son fatto piu vivo con Lei, ma ho sen- 
tilo sempre un desiderio vivissirao diriav- 
vicinamento in qualche modo. Per ora non 
posso muoverrai di qua e venire a visi- 
tarla, non appena potro , non tardero un 
momento. Queste poche righe valgono in- 
tanto a rammentarmi a Lei, e a rinnovar- 
le i raiei ringraziamenti per il coraggio 
che mi fece quel giorno a Lucca. Vera- 
mente la sua approvazione e uno stimolo 
acutissimo all’animo mio , ma e anco un 
gran peso per le mie povere spaile: tanto 
piu che vi si trovarono presenti troppi, e 
n’ e andata la voce a chi non P ha voiula 
sapere. Questo zelo indiscreto mi mettein 
pensiero, perche in ogni modo mi tocche- 
ra a rimanere al disotto e della lode sua 
e dell’ aspettativa che n’e nata. Non cre- 
da che io qui rubi la modestia alle Prefa- 
zioni: in veritada quel momento mi trovo 
piu imbrogliato di prima. 

La signora per mezzo della quale le ri- 
messi quei pochi ghiribizzi, profitto dei 
privilegi oramai concessi da tutti allabel- 
lezza e alia grazia, per sottoporli alia ga- 
bella d’una copia , ritardandomi il piacere 
tanto desiderato di sapere da Lei se Poc- 
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chio discorda dalP orecchio , giudice piti 
indulgente. Ora se ha cinque rainuti d’ a- 
vanzo la prego di dirmene qualcosa per- 
che possa correggermi. 

Non la tratterro di piu per non distrarla 
dai suoi lavori, coi quali spero clie vorra 
continuare a onorare il nostro paese. 

Saluti caramente Gossali, e mi creda di 
cuore. 

49. Ai molto reverendo sig. Curato 

Luigi Galveili (1). 

Stimatissimo signor Curato. 

Ringrazi quei signori di Lucca da parte 
mia, e dica loro , che io avendo ricusato 
di far parte d’altre adunanze simili a quel- 
la che vogliono mettere in piedi , se ora 
tenessi Pinvito che mi fanno, verrei a far 
torto a chi mi ha cercato prima di loro. 

Oltre a questa ragione mi trattiene dal* 
Paccettare la mia salute non buona, Pesse* 
re ora qua e ora la, e Pavversione a tutto 
cio che pud limitare in qualche modo.an- 
co indiretto, il libero esercizio delle mie 
facolta intellettuali, o dei capricci del mio 
cervello, se vogliamo chiamarli cosi. Per 
esempio: se essendo accademico mi ve- 
nisse voglia di ridere delle accademie, o 

(1) L’autografo trovasi presso il signor 
Ceru di Lucca. 
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dovrei attaecare questa voglia a un cbio- 
do, o disgustare i chiarissimi accademici, 
fratelli miei. 

Mi creda sempre ec. 

50. Ad Andrea Francioni 

Mio caro Drea. 

Ho fatto i miei soliti giri per la monta- 
gna. Mon potresti immaginarti mai di tro- 
vare a pochi passi dall’Appennino un sa- 
liscendi di poggi piu o meno alti, sparsi 
di paesi a uno a due e tre miglia di di¬ 
stanza l’uno dall’altro. Vi sono dei punti 
dai quali se ne vedono otto, dieci e per- 
fino quattordici. Le case sono oscure e 
basse; chiese : e campanili antichissimi, 
bellissime fonti ricche d’ acqua buona e 
fredda come tenuta a diacciare, e tutte a 
un modo col suo palmento per abbevera- 
re i cavalli, e che serve anco a uso di la- 
vatojo. Vivono specialmente del racccolto 
delle castagne, ma coltivano viti, olivi, e 
seminano grano e legumi: anzi i fagioli, 
le rape et reliqua vi sono squisite come 
nella pianura. Dispongono i campi a cigli 
o scaglioni brevi e fitti , accio le allu- 
vioni non trasportino la terra. II vino e 
aspro di svinatura, maturo poi nell’estate, 
e riesce leggero e passante , buono per 
pasteggiare. Coltivano anco le patate, ma 
da poclii anni in qua, perche questa coHi* 
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vazione ha incontrato le solite contrariety, 
i soliti sospetti che destano le cose nuo- 
ve; ma dacche 1’ hanno intesa, si sono li- 
berati dal pericolo della fame, perche la 
patata viene in abbcndanza per tutto. Nel- 
1* inverno vanno in Maremma uomini e 
donne, ma di queste meno, gli uomini qua¬ 
si tulti.. Molti vanno per la caccia delle 
penale che sono lacci di crino di cavallo. 
Prendono dai proprietari di laggiu un’ e- 
stensione maggiore o minore di bosco pa- 
gando un tanto, e quei corbellini di merli 
e di tordi che arrivano d’inverno su tutti 
i mercati della Toscana ; sono presi da 
questi tali. M’hanno detto che in due o tre 
mesi riportano a casa trenta, quaranta e 
cinquanta monete, tolte le spese. La po- 
polazione, sana, di lunga vita, belle, spe- 
cialmente le donne che spesso sono d’una 
freschezza da mettere in convulsione. La 
indole mi par buona, o sia che non abbia 
avuto tempo di conoscerla, o che la pia- 
nura mi abbia avvezzato apeggio. Sono ac- 
cortissimi pero, inclinati al giuoco, e van- 
taggiosi nel contrattare. Questi due pro- 
verbi lo dicono: 

Montanini scarpe grosse e cervelli flni. 
Montanini e gente acquatica, amicizia e 

poca pratica. 

Parlano con un po’di cantilena,diversa quasi 
in ogni paese, ma una lingua schietta, vi~ 
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spa, che sa d’antico; e per dimandarti se 
l’aria di montagna ti si confa, o se tu o i 
tuoi state bene, dicono : E fiero in questi 
montf? a casa son fieri tutti? Se dici loro 
d’aver fatte molte miglia scarpa scarpa, ti 
dicono: Oh ! e valente lei a piedi. Dicono 
forbilo, per puliscilo, malestro per danno, 
non ci prova per non di alligna o per non 
ci frutta gran cosa , e un di piu per d inu¬ 
tile, bastracone per giocinotto grande e da 
fatica, chiamano Yapoplessia, morte subi- 
tana, dicono anche subitano Fuomo di pri- 
m’impeto , e cosi via discorrendo. I nomi 
dei paesani sono curiosi; per esempio, Bo- 
veglio, Medicina, Aramo , Sorana, Serra , 
Calamecca , Lanciole , Crespole , Pontito, 
Sciappa, Fibbialla, Casabasciana ec, parte 
sono Lucchesi, parte Toscani. I Toscani, 
per dire il vero, hanno aspetto migliore , 
del rimanente, se togli la solita diversita 
di cantilene, e un’e piu larga o piu stret- 
ta , si somigliano in tutto. Ma scendiarao 
a noi. 

Sarebbe bene che voi compilatori del 
nuovo Vocabolario faceste conto molto del¬ 
la lingua parlata, e bisognerebbe che fra 
voi quello che ha meno da fare girando- 
lasse per le carnpagne u raggranellare pa¬ 
role e modi, ma questi soprattutto che so¬ 
no vivissimi. 

(Non continua) 
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51. — A Pietro .... 

Mio caro Pietro. 

Abbiarao fatto una corsa a picde nelle 
montagne di Pistoia, cosa d’ogni anno per 
noi, ora che ci regge la gamba. Partimmo 
da Pescia alle quattro della mattina, e su 
su lungo il flume, ora per istrade rotabi- 
li , jiopolate di case e d’oliveti , ora per 
sentieri deserti e da capre arrivammo a 
un certo paesetto che ha nome Calamec- 
ca, nome che sa di saracino, e Dio sa chi 
gliel’ha1 messo, e di dove e venuto. Qui si 
puo dire che finiscono i nostri monti del 
Pesciatino e del Lucchese, e cominciano 
quelli del Pistojese tanto conosciuti e tan- 
to meritamente santificati nella storia. Gli 
uni pero non differiscono dagli altri, se non 
che nel nome e nella gloria ; che del re- 
sto immagina continue catene di poggi e 
di Valli, tutti seminati qua o la di piccoli 
castelli, e tutti vestiti da cima a fondo di 
eastagneti e di boschi foltissimi, interrotti 
di tratto in tratto da belle coltivazioni d’o- 
livi e' di viti portate lassu fino alle prime 
radici degli Appennini dall’ostinata opero- 
sita di quella gente quasi a dispetto del 
dima. Poi per tutto rigagnoletti d’ acqua 
lirapidissima e massi enormi di pietra se- 
rena da fare ammattire un paesista e da 
farti belare un Idillio anch’ora che non u- 
sano piu. Questa dicono che fu la strada te- 
uuta dal povero Ferruccio, quando i nostri 
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bisnonni di Pescia non gli vollero dare il 
passo, Dio gli riposi come meritano, ma 
ne parleremo poi. 

Tu sai che i monti sono stati la prima 
abitazione degli uomini , perche prima le 
acque stagnanti, e poi le guerre continue 
tenevano gli uomini lontani dalle pianura. 
Chetate le discordie e provveduto alio sco- 
Jo delle acque , il piano si copri d’abita* 
zioni, e la montagna, se non si spopolo , 
rimase quasi in disparte dagli uomini e 
dalle cose nuove nel suo antico aspetto , 
nelle sue prime abitudini. Di fatti tu ve- 
dresti paesi di venti a cinquanta casu- 
P°le basse, scure e misere d’aspetto, coper- 
te di certe lastre d'una specie di lavagne 
messe a scaglie di pesce, e tenute ferme da 
una corona di sassi sovrapposti , perche il 
vento che ci soffia continuo non scoperchi 
le case. A volte il tettime , nel mezzo e 
d’embrici e di tegoli, e torno torno delle so- 
lite lastre; di modo che quei tetti veduti di 
sopra dalle alture paiono una stesa di scial- 
li rossicci colla balza color di piombo. Le 
chiese come le case sono di pietra battuta; 
di forma antica, all’ esterno semplice, mo- 
desta e solenne , e dentro quasi tutte sciu- 
pate e rimpasticciate dagP intonachi e dal 
cornicione teatrale dei tempi piu vicini a 
noi. A volte trovi bellissimi campanili, rot- 
tami di fortezze e di torri, e per tutto fonta- 
ne ricchissime d’ acqua col lavatojo e col- 
1’ abbeveratojo. Se guardi quei paesi o di 
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sotto in su o dall’alto al basso, ti par di ve- 
dere un gruppo di case ammassellate una 
sull’altra come se in quelle solitudini voles- 
sero restringere il nodo delPumano consor- 
zio, o ripararsi dal freddo una coll’altra, co¬ 
me fanno le pecore. Gli abitanti sono vispi, 
sani, segaligni, astuti e serviziati , togline 
pochi che si guastano nell’anima e nel cor- 
po giu nel buglione delle maremme toscane 
e romane. 

Vanno a svernare al piano e migrano a 
siorme coi bestiami, e lasciando lassu so- 
lamente i vecchi, le donne e i bambini: e 
chi va al taglio delle macchie e dei boschi 
per fame carbone e potassa , chi a tendere 
i lacci agli uccelli; e i grandi arrosti dibec- 
cacce, di merli e di tordi che trangugiano i 
mangiapani ai desinari illustrissimi, sono il 
frutto delle fatiche di quella povera gente , 
che s’ arrabatta per tre o quattro mesi nel 
cuor dell’inverno, per riportare a casa ven- 
ti francesconi. Tornano a maggio riuniti di 
borsa, smunti di salute e spesso intaccati 
di vizi che lassu in quei luoghi lontani dai 
serbatoi della corruttela, ti danno nell’oc- 
chio tanto pm quanto meno te P aspetti , 
come la virtu nelle citta grandi. Gran dif- 
ferenza in tutto tra quelli rimasti sempre 
a casa e quelli scesi giu alia ventura! Noi 
la potremmo notare in due guide che pren- 
demmo al ritorno, l’uno nato e cresciuto 
e invecchiato ne’suoi monti, P altro stato 
lavoratore qua e la nelle tenute, ora di 
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questo ora di quello, e tra gli altri di 
quello di Bourmont, vincitore d’Algeri. 
L’uno raccontava con premura e con fede 
sincera le cose del Ferruccio, e qualche 
miracolo seguito la di li ; p altro le rube- 
rie, le brighe raisteriose , il fare sospetto- 
so della famiglia Bourmont. Che razza d’ac- 
cozzi! Ferruccio e Bourmont, proprio come 
i poili di mercato , uno buono e uno cat- 
tivo. Nonostante queste magagne, quei 
montagnoli girino pure e si tuffino tra noi, 
non raggiungeranno mai a mille miglia la 
politezza pianigiana. 

Da Calamecca salimmo a un luogo det- 
to la Macchia dell’ Antonini, e ti diro per- 
che. Dalla Macchia delV Antonini imboc- 
cammo neila nuova strada tracciata di po- 
co da Pescia a Mammiano, e dopo tre ore di 
cammino arrivammo sulla cima alle cartie- 
re del Cini, che volevamo vedere prima di 
salire a San Marcello. Saprai che i Cini so- 
no stati i primi a introdurre in Italia la mac- 
china che fabbrica la carta continua a guisa 
d’unatela;ma non avendola veduta, uno 
non se ne puo formate un’idea. Noi arrivam¬ 
mo stracchi e affamati, e a farla apposta in 
quel momento la macchina non andava; ma 
il ministro della cartiera che e un buon mo* 
danese ci uso la cortesia di farla allestire , 
sebbene noi, aggiunta alia stanchezza e al- 
l’appetito anco la noja delPaspettare, voles- 
simo andar via a tutti i patti. Ed ecco, puliti 
i cilindri, e ammannito il tutto, la macchina 
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comincia a muoversi: vedete quello spetta- 
colo, e cessare la stanchezza fu tutt’una. 
Imraagina due grandi stanze unite da piu ar- 
chi a rottura,l’una di solajo piu alta che Pal- 
tra: nella superiore, vedi cinque grandi pile 
di pietra nelle quali i ciiindri triturano conti- 
nuamente il cencio, e non ce ne vogliono di 
memo, perche la macchina va con tanta ra- 
pidita, che una pila o due non basterebbero 
ad.alimentarla.Triturato che e il cencio e ri- 
dotto a una pasta liquida come un latte den- 
so , passa per un canale nello stanzone piu 
basso, ed b raccolto in due grandi tini , nei 
quali gira continuamente col moto generale 
dell’edifizio unferro chiamato agitatore, ac- 
cio la pasta lasciata ferma non faccia sedi* 
mento. Sbocca dal tino e si spande sopra 
una gran lastra di ferro , larga appunto 
quanto deve essere il telo della carta, e da 
questa lastra passa sulla tela d’ottone che 
si ripiega continuamente in se stessa, ed ha 
un moto ondulatorio come quello che fa il 
lavorante facendo la carta a mano col me- 
todo antico. Dalla tela d'ottone e raccolta 
da un cilindro foderato di feltro, e quindi da 
altri due ciiindri parimente foderati di fel¬ 
tro che la strizzano e ne fanno scolareogni 
umidita ; e da questi passa per altri quattro 
o sei sotto i quali 6 il vapore per asciugarla; 
scaturisce da questi, e passa bell’e asciutta 
e croccante sopra due grandi ciiindri a gui- 
sa d’aspo che la dipanano , e di li in una 
gran tavola a guisa di vassojo, sulla quale 
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via via si taglia e si trasporta nei magazzi- 
ni. Tutta questa operazione e Paffare d’un 
minuto e mezzo o di due : vedi se era cosa 
da far dimenticar tutto. QuelJo che stamani 
alle sette era un cencio, oggi alle quattro 6 
una lettera bell’e impostata. E bada che io 
te ne do ragguaglio cosi alia grossa, e come 
puo darlo, dietro la prima impressione, uno 
che non sa un ette di meccanica; che se poi 
la vedrai, quello che te n’ ho detto non ti 
salvera dalla maraviglia: t’avverto pero che 
per averne maggior diletto tu vada prima a 
vedere come si fa la carta. 

San Marcello 6 il capo luogo della mon- 
tagna pistojese, paese di poche centinaia di 
anime , ma d’ aspetto ridente e prosperoso. 
L’ospitalita della famiglia Cini lo rende an- 
co piu piacevole a chi ci capita, ed io che 
l’ho provata piu volte, m’astengo di parlar- 
ne, perche non se ne puo dire abbastanza: 
domandane al primo che trovi e ti dira lo 
stesso. Adesso mettono lassu una macchina 
per la fabbricazione dei panni e feltro, ed il 
secondo dei tre fratelli, giovine di 28 o 30 
anni, e l’architetto, il chimico, e il direttore 
di tutti questi lavori (1). 

(1) 1 Cini hanno introdotto lassu , oltre 
questi nuovi metodi di fare il panno e la 
carta, molte altre utili istituzioni che riguar- 
dano Peconomia; come la Cassa di Rispar- 
mio, i pagamenti delP opera fatti non piu il 
sabato c ai lavoranli, ma alle donne loro e 
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Per* tutto quel tratto di paese trovi nomi 

di borgate, di valli e di piccioii torrenti, che 
danno molta ragione di credere che quei 
luoghi fossero antiche colonie o sostanze di 
Romani; per esempio : Rio Flaminio, Vella- 
no, Pupiglio, Piteglio, Gavinana, Val Papia- 
na ecc. ; e di fatto un capitan Cini della 
montagna , molto cjiligente istorico , vuole 
che quei nomi siano tutti di romana deriva- 
zione: Vellano, forum avellanum, Piteglio, 
della famiglia Petelia o Petilia; Pupiglio, 
dalla Popilia ; Gavinana , da quella Gabinia 
ec., il vero poi vallo a pescare; e poi alia fi¬ 
ne dei conti se i Romani s’erano preso ogni 
cosa (Tacito gli fa chiamare raptores mun- 
dij, non e meraviglia che i nomi loro siano 
cos 1 disseminati anco in quei luoghi. Oltre 
a queste memorie della storia antica vi so- 
no quelle della moderna, e alcune tradizio- 
ni d’epoca assai piu recente che sanno di 
scemo e di fantastico a un tempo stesso. 
Tra le altre te ne riportero due. Prima che 
fosse fatta la grande strada da Pistoia all'A- 
betone, narrano che in un luogo detto il 
mal passo , cadde giu per una rave (2) un 

in giornodi mercato (quando gli uomini so- 
no occupati alle fabbriche) per non prestar- 
si a spese inutilj , perche possono provve- 
dersi del necessario, e perche le donne son 
migliori massaie che non e l’uomo. 

(2) Rave e ramna, precipizio formato dal- 
lo scavare delle acque. Il francese raviu. 
(Nota tratta dalle schede delVAutore). 
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niulo con una soma d’olio, e che il condut- 
tore persuaso che si fosse fiaccato il collo, 
non voile nemmeno guardargli dietro, e se 
ne torno a casa tutto sconsolato. Nel tempo 
che raccontava alia moglie la sua disgrazia, 
e che questa si scapigliava e lo rimprovera- 
va d’esser venuto via senz’altro, eccoti che 
sentono i sonagli all’ uscio , aprono , e sai ? 
era il mulo sano e salvo colPolio e tutto. 
Questo caso l’attribuiscono a miracolo e lo 
narranocome un gran che, e nehanno ap- 
peso il voto alia Madonna. Che disgrazia 6 
la nostra d’aver quest’eretico di criterio ! 
che il mulo lasciato in quello sprofondo in 
balia di se, era alia meglio risalito nella 
strada e tomato alia stalla, come fanno tut- 
te le bestie domestiche! Ma quest’altra b piu 
strana. Un tal giovane Jacuzzi di Pistoia (ci- 
tano nome, paese e millesimo) vide nel cam- 
po di Juro (dove ristoro l’Oranges) una bel- 
lissima serpe, e tanto fece che Pebbe presa, 
le cavo i denti e la teneva per casa , ciban- 
dola di semola e facendone il suo diverti¬ 
mento. Non si sa come , se per sbadataggi- 
ne , o perche credesse che le serpi non be- 
vessero, non le dava mai da bere , e cosi la 
teneva, quando comincio a sentirsi male, a 
dimagrare, e le medicine non bastavano. 
Cosi ando per un anno, fino a che consulta* 
to il parere d’alcuni medici (e qui ticcano il 
Camici e il Vacca) vennero a sapere la co- 
sa della serpe , e to consigliarono a ripor- 
tarla dove l’aveva presa. 11 giovine lo fece , 
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ma non l’ebbe messa in terra che si fece tin 
gran temporale ; e cominciarono a piovere 
saette e grandine che pareva scatenato l’in- 
ferno. Domandammo: Di certo la serpe era 
o un diavolo o qualche aniraa dannata di 
que’soldatacci dell’Oranges? Risposero: Eh, 
chi ne sa nulla ? — Ma dite , la mattina era 
nuvolo? — Risposero accorgendosi del ve- 
leno della dimanda : Eh ! puo anclT essere. 
Vidi che lo raccontano con fede, ma se poi 
gli altri non le credono , non ci si piccano: 
viva i cristiani della montagna! 

Da San Marcello ci partimmo la notte al- 
le tre per salire al Lago Scaffaiolo , posto 
nelle sommita delle montagne che dividono 
il Toscano dal Bolognese e dal Modenese. 
Volevamo essere lassu alia levata del sole, 
per vederlo sorgere dall’ Adriatico in tutta 
la sua maesta. Salimmo per nove o dieci 
miglia (e le raiglia di montagna son miglia 
da lupi come le nostre da ingegneri) incon- 
trando prima i castagneti, poi i faggeti, per- 
che da un certo punto in su il castagno non 
ci alligna. Passati i faggeti e toccate le ulti¬ 
me cime, non vedi piu uno sterpo non che 
una pianta , ma per tutto praterie immense 
tutte in declivio, interrotte di quando in 
qtiando da scoscendimenti prodotti dall’ac- 
qua o da grandi rottami di rocce spor- 
genti che chiamano macereti, quasi am- 
massi di macerie. Dal giugno a tutto set- 
tembre, quelle cime sono gremite di man- 
dre di pecore e di cavalli tenuti in pastu- 
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ra dai padronati della montagna e del pia: 
no; ora le vedi deserte affatto; e quei prati 
cedenti sotto i passi come cosa soffice , 
quei cespugli folti, quell’erba gialia e bru- 
ciata dalle brinate, tanto al colore che al 
senso del piede ti danno iraraagine come 
se quelle sommita fossero coperte da una 
grande stoia di queste col pelo. Non era- 
vamo giunti ancora all’ultimo giogo chia- 
rnato il Corno al 1 e Scale, quando ci prese 
una nebbia cosi folta che non si vedeva 
di qui a li , e che per tulto il tempo che 
duro mi fece suonare nella testa quei ver- 
si del nostro divino poeta: 

Ricordati, lettor, se mai nell’Alpe 
Ti colse nebbia per la qua! vedcssi 
Non altrimenti che per pelle talpe. 

Addio le speranze di veder nascere il sole, 
addio la bella veduta delle pianure bolo- 
gnesi e modenesi da un lato , e del paese 
toscano dalP altro; pure il trovarsi lassu, 
non vedendo altro che pochi palmi di ter- 
reno davanti e d’intorno, non udendo voce 
ne d’uomo ne di altro animale, cinti da un 
oceano di nebbia , come una i'amiglia che 
scampi dal diluvio universale, ci compenso 
d’ogni perdita e ci fece guslare l’orgoglio 
d’ essersi trovati in quelle tenebre. La neb¬ 
bia si dirado , e torno a riaddensarsi piu 
volte; finalmente sgombro, rna non mai da 
lasciarci vedere gran tratto di paese. E 
vedi; quando si riaddensava, si vedeva sea- 
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turire giu dai burroni di quelle vallate e 
venire su su lenti lenti a guisa di fumo 
denso quando 1’aria e morta, certi fiocchi 
bianchi come di cotone, che poi allargan- 
dosi diventavano del color della cenere, 
come nota benissimo la scrittura. Vicino 
al Corno alle Scale udimmo una voce , e 
la guida disse: Sara qualche contrabban- 
diere. Ma invece era uno del Modanese 
che andava a raccogliere certi funghi che 
produce la ceppa del faggio, chiaraati dalla 
loro figura lingue di faggio, delle quali si 
fa r esca. Gli si disse: Dopo 1’ invenzione 
dei fiammiferi il guadagno che da P esca 
sara poco o nulla? — Eh! sicuro , rispose 
nel suo accento, ma da noi gli hanno proi- 
biti, e tanto si campa. E nota bene che que- 
sta proibizione che e anco nel regno di 
Napoli e nel Torinese, e stata movitata da 
alcuni incendi prodotti dai fiammiferi per 
incuria di chi gli adoperava , come se lo 
stesso non potesse accadere coll’ esca e 
colli zolfanelli. Or ora ci proibiscono le lu- 
cernine, e ci mandano a Ietto al buio co¬ 
me i polli. Uno di noi disse : E’lo fanno 
perche hanno a noia tutto cio che piglia 
fuoco ad un tratto. E puo anco darsi: ma 
perdio! se vedono un’immagine di rivolu- 
zione in un fiammifero, bisogna che ci si 
siano incapacciati davvero. Tutt’al piuve- 
drei nel fiammifero l’immagine delP amor 
patrio che abbronza talora P anima d’ un 
liberale da c.h» ndesso sbraita il 
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frasario dei Ciompi e dei Sanculotti, e vol- 
tati in la o non e altro, o 6 gia in Deposi- 
teria a riscuotere qnei pochi. 

II Corno alle Scale, dopo il Monte Bian¬ 
co e il Cimone di Fanano, 6 il monte piu 
alto che abbiamo tra noi: s’inalza dal ma¬ 
re..... Diconoche ci passasse Annibale, ma 
gia ognuno lo fa passare da casa sua , e 
stando a certi storici, questi uomini grandi 
si son moltiplicati per sette Sant’Antoni. 
II Lago Scaffaiolo rimane piu basso del Cor¬ 
no alle Scale , ed e in un bacino formato 
o da un vulcano, o chi sa da che cosa. Ha 
intorno a cinquecento cinquanta piedi di 
circonferenza e pare che prenda alimento 
di sottoterra, perche gli scoli delle acque, 
veduta la. ristrettezza del bacino, non pos- 
sono esser tanti da ristor'arlo di quello che 
n asciuga Paria. Pare che abbia molto fon- 
do, perche gettandovi dei sassi nel mezzo, 
fanno un tonfo cupo e sonofo, indizio certo 
della profondita. Sebbene non sia cosa nuo- 
va nelle grandi montagne , pure e strano 
trovare un lago lassu ; ma il piu curioso 
e che non v’e un pesce ne un uccello acqua- 
tico, ne segno veruno di vegetazione, nep- 
pure un filo d’erba. Forse J’erba non com- 
porta quel clima, quel terreno: e il ghiac- 
cio, e la mancanza d’erbe e d'insetti, non 
lasciano che v’allignino i pesci, o che vi si 
fermino gli uccelli acquatici, seppure Pali 
li portano a quelPaltezza. Trovammo da una 
costa del lago infinite di pietre piene di no- 
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mi e di segni, parte antichi o rosi dal tem¬ 
po, parte recenti, incisi a punta di coltelli 
o di chiodi. Ogni umano vestigio ti tocca il 
cuore in quelle solitudini, ed e ora sola- 
mente che nel rammentarmi d’aver letto 
anco in quelle pietre — Conte tale e Mar- 
chese tale,—mi vien da ridere, quasi che 
il tempo dovesse rispettare quei titoli, come 
se fosse il custode del Casino, llo detto che 
in luoghi deserti non par vero trovare le 
orme dell’uomo, e specialmente- so hai la 
sorte di leggere il nome d'un conoscente 
e d’un amico, ti pare di non osser piu solo. 
E meglio portare scritto nella mente la me* 
moria di quei luoghi, che scordarli appena 
veduti e solamente lasciarvi l’allumacatura 
del proprib nome. Ma per tutto e cosi. Ora- 
mai non c’b muro no sasso niente niente 
celebre, salvo da queste morsicature di no- 
mi e di casati, utili se non altro alia sta- 
tistica dei vagabondi, posto che i piu me- 
schini sieno i piu prodighi di se e del pro- 
prio nome, come della rirma i falliti. So che 
al San Bernardo, alia casa del Petrarca in 
Arqua e in mille altri luoghi si tiene aperto 
un gran libro nel quale scarabocchiano 
qualcosa tutti quelli che passano. Quest’uso 
(che ci ha fruttato un dolcissimo sonetto 
dell’Alheri e qualche altra bella cosa) ora 
b diventato contagioso, e non c'b villa, non 
c’b tavolino che non abbia Yalbu/n. Dio ci 
liberi dalle persecuzioni degli album, cho 
oramai contano piu martiri di Diocleziano. 



— 277 — 

Se tra tanti pazienti ce ne fosse uno clie 
si prendesse la briga di spogliarli tutti e 
poi tirarne il sugo, ii buono non rende l’uno 
ogni diecimila, e in un tempo calcolatorc 
e mercantc come il nostro bisognerebbo 
essero un po’piu economi di carta. 

Dal Lago Scaffaiolo scendemmo a Cuti- 
gliano per una scesa di cinque miglia quasi 
sempre tagliata a picco, con quanto piace- 
re, Dio te lo dica. Cutigliano e un paesetto 
che rirnane sopra la Lima, e domina a poca 
distanza la strada dell'Abctonc, aperta da 
Pistoia a Modena da Leopoldo morto, buon 
anima, e resa quasi inutile da Francesco 
d’Este, mal’anima sua, vivo e verde per la 
grazia di Dio. Il paese e ameno, ben posto, 
fornito d’ogni bene, e tra le altre cose di 
belle montagnole da far tornare le corbel- 
lerie anco a un mezzo spedato, che se le 
sia sentite calaro giu per quella scesa in- 
terminabile; sia per non detto. Qui e dove 
il nostro Pippo Pananti soleva passare due 
o tre mesi della grand’estate fuggendo le 
lastre roventi di Firenze; .quell’aria pura, 
Taspetto di quel paese tanto lieto e ridente, 
e il conversare con quei montanini vispi e 
ben parlanti cresceva, come m’ ha detto 
mille volte egli stesso, gaiezza al suo spi- 
rito, e grazia al suo verso. Povero Pananti! 
L’anno medesimo che poi mori, mi ricordo 
che avendolo trovato nella bottega del Piat- 
ti, e lamentandomi del caldo, mi propose 
d’andare con lui a Cutigliano, ed io aveva 
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accettato volentieri, quando pGr CGrti inco¬ 
modi dove mutar pensieri e andare invece 
ai Bagni della Porretta; dai quali tomato 
poi nel settembre, poco dopo mori! Appe- 
na giunti domandammo di lui, e tutti l’ave- 
vano conosciuto , tutti ne sospiravano la 
perdita, tutti dicevano* Che bravo signore 
era quello! Ecco come si lascia scntto il 
proprio nome. E giacche, a proposito del 
Pananti, ho detto della lingua che parlano 
in tutte quelle montagne, eccoti pochi ap- 
punti presi cammin facendo.(l) 

U mercoledi andammo alPAbetone tredi- 
ci miglia discosto da San Marcello, tren- 
tadue da Pistoia e cirirjuantadue da Firen¬ 
ze. A mezza strada s’incontra il famoso 
Ponte a Sestaione che congiunge due pog- 
gi, opera meravigliosa del Ximenes. Ci 
dissero che la strada doveva esser trac- 
ciata un po’diversamente, e sarebbe stata 
piu comoda, ma che il Ximenes la taglio 
di li perch6 su per quei luoghi gli piacque 
una certa montaninotta chiamata Regina, 
per la quale quel luogo s’e poi sempre chia- 
mato Le regine. Ho creduto bene di dirlo 
per suggerire una citazione ai periti che 
Ultimamente rifecero il catasto, se mai fos- 
sero accusati d'essere stati troppo a misu- 
rare le campagne qua e la. La foresta degli 

(1) Qui l’autografo ha una lacuna. 
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Abeti e assai bella, ma e stata danneggiata 
assai per 1’addietro, e generalmente par- 
lando quelle sommita sono state disboscate 
tutte alia peggio, con grave danno del pae* 
se piu basso e della pianura che ha sof- 
ferto guasti inestimabili dalle inondazioni 
o dal rovinio delle ture montane operato 
dalle acque non piu ritenute dalla foresta. 
Toccammo il confine di Modena e ci parve 
di camminare sui pettini da lino, sebbene 
adesso anche quel Messere cominci a puz- 
zare di tollerante. 

Ma eccomi al piu importattte. La matti- 
na di poi, a buon’ora, ci partimmo da San 
Marcello, per tornare a casa, e prendem- 
mo la volta di Gavinana. A questo nome 
solo ogni buono Italiano oramai si scuote 
e sente nascersi nel cuore un senso so- 
lenne di dolore e di riverenza per la tom- 
ba della liberta italiana. Grazie all’autore 
deWAssedio di Firenze e a Massimo d’A- 
zeglio, quel paese e le cose accadute li e 
nei dintorni, non sono piu notizie di pochi 
dotti, ma sapute per tutto e da tutti. Pure 
quand’anco questi due non avessero cele- 
brato nei loro libri e Francesco Ferruccio 
e le alte cose operate da lui, chi fosse ca- 
pitato lassu a Caso vergine n’avrebbe tro- 
vata sempre viva e rispettata la tradizione 
e la fama. Bello udire quei poveri monta- 
nari: Qui ristorarono i soldati dell’Oranges; 
qui vinsero la bandiera quel li del Ferruc¬ 
cio ; questa selva si chiama selva-reggi , 
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perche Francesco Ferruccio gridava a quel 
raodo ai soidati; di qui entrarono nel paese, 
laggiu fu morto 1’Oranges; di la venne la 
freccia che feri Francesco Ferruccio ; in 
questo terrazzo fu finito d’ ammazzare , e 
quando eran li per ferirlo disse: Bella co- 
sa ammazzare un uomo morto; questa fos¬ 
sa correva sangue; a scavar qui si trova- 
no Fossa a monti, come quando scavarono 
per fare quest’antiporto alia chiesa. E noi 
pure andammo nella casa dove si conser- 
vano alcune armi di quel tempo, ed io, pre- 
se in mano quelle picche , diceva ad una 
donnicciuola, serva di casa: Se ne trovassi, 
ne comprerei volentieri di ’ quest’ armi. E 
press’a poco mi fu risposto come alio scrit- 
tore dell’AssccL'o: Eh non dubiti, il padrone 
non le darebbe via nemmeno... con quella 
reticenza che dice tanto. Salimmo con un 
certo ribrezzo sul terrazzo ove il Maramal- 
do fini d’uccidere il Ferruccio, e F animo 
nostro grato e riconoscente volo a Massimo 
d’Azeglio, quando leggemmo F iscrizione 
che ha fatto porre in uno dei muri esterni 
della chiesa. In chiesa di notabile vi sono 
due grandi quadri di Luca della Robbia, i 
quali sebbene un po’danneggiati, son tali 
da... Ma di che ti vo a parlare dopo aver 
detto del Ferruccio? Da Gavinana a Pescia 
ci sono ventotto miglia, e per ventotto mi- 
glia quelle sante memorie ci accompagna- 
rono, e s’addormentarono con noi sul guan- 
ciale di casa. 
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Siccome tu sei uno di quelli cbe quando 
mi vedi tornare a Firenze dopo tre o quat- 
tro mesi d’assenza, mi dici: « Ma la a Pcscia 
cbe diavol ci fai?» jeri sera famrao a un bal- 
lonzolo in campagna, alia villa d’un certo 
Notaro: ti dico il vero cbe mi ci svagai pro- 
prio di cuore. Sebbene invitati alia buona e 
in mezzo di strada, arrivati lassu in carnie- 
ra di velluto e in scarponi com’eramo, ci fu 
spalancato un superbo cancello (di legno 
per ora) e fummo fatti passare per il giar- 
dino che e tuttavia nell’infanzia, colpa dei 
clienti, cbe dopo aver provvisto per tanti 
anni alia gola del Dottore, non saranno sei 
mesi che si sono accorti che il sere aveva 
anco naso. Dal giardino passammo in una 
stanza terrena, e di li, saliti due o tre scali¬ 
ng nella gran sala del ballo, che in sostan- 
za e la stanza d’ingresso, per chi passa per 
la porta d’ingresso dal lato opposto al giar¬ 
dino: vedi come la pratica del Foro avvezza 
ai ripieghi e agli usci di riserva. Cosi facen- 
doci entrare in casa a rovescio, e mangiare 
il porro dalla coda, il padrone provvide dop- 
piamente al decoro proprio, cioe fece sape- 
re d’avere il giardino, e tento d’abbuiare in 
certo modo Tinconveniente di farci ballare 
a terreno. Sopra la porta che metteva in sa- 
la, rimaneva per l’appunto l’orchestra, tan- 
to bassa che ne turava un terzo; e dall’altro 
canto tenendola piu alta, i suonatori avreb- 
bero dato il capo ne’ travicelli. Stava li di 
piantone un domestico, d’abito 6 di viso un 
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po’selvatico, ma umanissimo e forse anco 
troppo cortigiano nelle maniere. Oratu cre- 
di che ci fosse per annunziare chi entrava? 
neppure per immaginazione : era li attento 
a gridare; Badino alia testa, signori; signo¬ 
ri, abbassino il capo; ammodo a passare, 
signori;—e qualche volta rallegrando l’av- 
vertimento, Signori, il tettoe basso, ammo¬ 
do di non se le spuntare:—e quando passa- 
\ra qualcuno di sua conoscenza: Ohe, chi- 
nati giu zuccone, che con una capata til 
non m’abbia a far venir giu i suonatori: ra- 
gazze, badate alia cucuzza, che non vi scar- 
dufflate; se no, addio i riccioli.—Intanto ci 
era saltato incontro il padrone di casa tutto 
allegro, con un gran corvattono messo tut- 
tavia alia cisalpina buon anima con un giub- 
bone da irapiegato e con un paio di calzoni 
corti per lunghi, e lunghi per corti, che gli 
stavano alia cintola attillati come le foglie 
d’Adamo. Ma com’era contento, com’era 
compito, con che schietta cordialita ci pre- 
se a uno per volta per tutte e due le mani, 
e fece l’atto del trescone! Io che son fresco 
della ripicchiata disinvoltura, e di quei sor- 
risi nati e rassegnati su certe labbra infalli- 
bili, e di quei modi pari e secchi, in quel 
momento fui tanto duro; da preferire quella 
accoglienza discinta, ciarlona e sganghera- 
ta—Siamo (gridava) qui tra noi alia buona, 
ranfasson (preferii anco lo sproposito) Du’ 
violini, du’bruciatine, un bicchieretto, edel 
sesto accetteranno il buon core.—E poi con- 
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ducendoci per la sala : — Ma eh che ragaz- 
zotte! ci ho pensato veh! eh lo so, sono sta- 
to giovinotto anch’io, e mi fumava, oh mi 
fumava perdio! gua’quella la che occhi, e 
questa come appetta bene! Cotesta costi ha 
il e;anzo, giriamo di bordo; non 6 vero, bim- 
ba? badiamo!—E allungava le mani. Intanto 
eccoti un contadinotto:—E le sorelle? (grido 
il sere) pezzo di birba, perche non hai con- 
dotto le sorelle? Signori, se vedessero che 
grazia di Dio!—Che vole? abba pacenza, mi 
mae con questo tempo.... e poi s’hanno a 
leva’presto domane...—Che tempo e che le- 
vare? valle a pigliar subito nel momento.... 
gia sei un grullo se rinascessi... sta’cosi 
che ci penso io.—E ficcarsi il cappello, pi¬ 
gliar l’uscio e sparire, fu tut.t’una. Noi, ri- 
masti li, cogliemmo il tempo per salutare 
la padrona che affollati dal Dottore non a- 
vevamo veduta neppure. Pareva un prete 
corso colla cuffia, e la cuffia un gran ce- 
sto d’indivia. Quando ci vide, si alzo da se- 
dere: la stecca della fascetta le faceva un 
cert’angolo sulla pancia, che la signora pa¬ 
reva un letto con dentro il trabiccolo—Oh 
benvenuti loro, ben arrivati!—diceva an- 
naspando colie mani, come fa chi non sa 
dove mettersele ; — stanno ben loro? oh 
bravi via ! queste ragazze avranno da bal- 
lare. — E noi: Ma s’accomodi, faccia gra¬ 
zia, ma stia comoda. — Eh gli pare a lo¬ 
ro ? ci si sta tanto a sedere ! ma avranno 
bisogno di rinfrescarsi; si via, un po’ di 
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trebbiano, una limonata; il trebbiano c’e, 
i limoni si fa presto a coglierli; via, gra- 
discano. Betta , conduci questi signori di 
la ; vadano , via, sian buoni. E qui com- 
misi il secondo sacrilegio, e mi parve che 
in fatto di cortesia, con buon rispetto del 
galateo, quell’insalata potesse contendere 
colle coiffures della Besanqon. 

Intanto la saia s’empiva, s’empivano le 
stanze contigue, s’accomodavano le partite 
della calabresella e della bambara, cresceva 
il cicalio delle donne, e Y orchestra con un 
lungo raschio d’accordi si prepurava a scor- 
dare flno alia mezzanotte. Ma la festa non 
cominciava, perclie aspettavano il Dottore. 
Nel tempo che s’ aspetta , vediamo minu- 
tamente la sala, le stanze del gioco e quel¬ 
le del buffo. La sala era capace di sei qua* 
driglie, c’era gente per venti ne piu ne 
meno come nelle grandi feste. In terra mat- 
toni schietti; torno torno al muro, cassa- 
panche e seggiole tutte scompagnate ; ven- 
tole alle pareti a tre candele di cera di Se¬ 
govia, che invece di specchi avevano seta 
verde per non offender gli occhi col rever- 
bero di tanta e si chiara luce: un' orche¬ 
stra fatta d’ assi e di tavole , e tenuta in 
piede da certi ritti di legno legati colle funi 
come un paleo da imbiancliino ; i profes- 
sori filarmonici avvinati , col cappello in 
capo, e occupati in continui dialoghi co- 
gli impazienti di sotto. In capo alia sala 
un oriolo di legno a pendolo tenuto addie- 
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tro per dare ad intendere alle mamme cbe 
alle due non e ancora mezzanotte, e cosi 
anco lui condannato dal Notaro a un falso 
testimonio. Nella stanza a destra, tre ta- 
volini di gioco, uno di calabresella e due 
di bambara. Giocavano in quattro a cala¬ 
bresella; il curato, il potesta, il medico e 
il manescalco : a uno dei tavolini di bam¬ 
bara erano in sette, un sarto, un procu¬ 
rator, uno scolare, il campanaio, lo spe- 
ziale, il sotto cancelliere e un mezzano di 
olio;’ all’ altro tavolino erano in cinque, 
uno scarpellino, un calzolaio, un muratore 
il gonfaloniere e il pesciaio. Che accozzi! 
ma alia capitale se ne vedono dei piu belli. 
Un ciarlio, un lamentio continuo ai tavo¬ 
lini di bambara; silenzio e gran battered! 
nocca a quello di calabresella , ma finita 
la partita, urli, contrasto, invettive da as- 
sordire, perche agli altri giuochi si gnda 
sempre, e a calabresella si grida all’ulti¬ 
mo. Bisogna vedere 1’ angherie che si fa- 
cavano, e le regole del gioco sempre po¬ 
sts in dubbio e sempre rinnovate li sul 
tamburo come alia Convenzione, e ogni po’ 
a qualcuno degli assistenti Venga qua, 
dica lei, la rimettiamo in lei, non abbia ri- 
guardi, dica senza portar barbazzale per 
nessuno.—Se dai ragione a uno. Oh va 
la che 1' ho trovato buono (grida quell al¬ 
tro) • gia lo sapevo, e un cordone anco 
lei —Ma gia chi e che cerca giustizia per 
aver tor to' ? La stanza del buffo era la cu- 
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cina : in un canto la Betta che faceva un 
gran pelare d’ uccelli, piu la altre donne 
col capo nella madia a mestare, al foco un 
contadino scamiciato a far le bruciate con 
un grembialone che pareva un motupro- 
prio; veramente il grembiale era un po’ 
insanguinato, ma il sangue non guasta la 
similitudine. Alle pareti la un gran rastrel- 
lo di pentole, di tegami e di piatti, inghir- 
landati d’ auregio come dicono loro, o di 
lauro regio, come diciamo noi; qua appe- 
si al muro paioli, schiop^i, seghe, padelle, 
vanghe, pennati, scarpe di vacclietta, caz- 
zarole, spadonacci e alabarde, e sotto im- 
pastato il lunario, la storia « Passa da ca- 
ca e fistiami, » il sonetto per la festa della 
8ianta tutelare e accanto Sant'Antonio e 
compagni. In mezzo alia cucina una gran 
tavola apparecchiata; e sopra, fiaschi, ter- 
zini, bocce, forme di cacio, piatti di brigi- 
dini, un gran tovagliolo per la polenta, la 
grattugia e un cappello. Intanto le penne 
piu minute, o fosse aperto qualche riscon- 
tro, o che la gran flamma movesse l’aria 
di soverchio, volavano qua e la sui piatti, 
nei bicchieri, nel foco e nella padella delle 
bruciate , cosa che fece risentire il mae¬ 
stro bruciatoio che grido alia serva : — O 
che in tanto tempo che pelate, non avete 
ancora imparato a pelare ?—E ora chi vi 
stuzzica voi costa? rrispose subito quel- 
la). — Chi mi stuzzica ? Voi che mandate 
tutte le penne per la stanza.—To’, bella 
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o che ce le mando io ? avete voglia di bron- 
tolare eb ? fareste meglio a guardare a co- 
deste bruciate di non le arrivar troppo , 
al solito.——Badate a voi, pettegola; vede- 
te, ecco delPaltre penne ; tiratevi piu la 
col corbello, allocca; non lo sentite che 
puzzo? pigliera ogni cosa di strinato.—Di 
la era nalo un gran patassio : ma noi at¬ 
tend a quel dialogo non ci avevamo atte- 
so. Era il Dottore di ritorno colla preda; 
di fatto eccotelo in cucina dietro a Ire 
pezzi di maschiotte tutto affannato a spin- 
gersele avanti come una brancata.—Oh si¬ 
gnori, che son qua zitti, che e stato ora? 
che c’e da gridare? animo , fanciulline , 
prendete qualcosa ; Betta, bada alle penne, 
impennerai ogni cosa.—Vede glielo dice- 
ve anch’io (rispose il bruciataio in aria di 
vittoria).—Oh ! sape’ com’ e? (grido quella, 
indispettita), or ora pianto gli uccelli li io, 
e chi li vuol pelar se li peli.—Li pelero 
10 (disse il Notaio strascicando le parole), 
11 pelero io, ci vuol di molto ? scusino veh, 
signori, con questa gente e una miseria, 
ragazze, bevete, mangiate, costi c’ e tutto, 
io non posso fare da Marta e Maddalena.— 
E andato la, levare un tordo di raano alia 
Betta, piantarsi a sedere col corbello da- 
vanti tra le gambe, fu un lampo. Quei quat- 
tro o sei che ci riraanevano, furono pelati 
in un attimo; a non sapere che faceva il 
Notaro, c’era da pigliarlo per uno che in 
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vita sua non avesse fatto altro che pela- 
re; e bene saper fare un po’d’ogni cosa. 

Avevano gia dato nei suoni, ma il ron- 
zio dei violini simile a quello degli scac- 
ciapensieri non si sarebbe sentito di cu- 
cina (volevo dire dalla stanza del buffo), 
se non fosse entrato di balla il clarinetto, 
che negli acuti pareva la cornamusa dei 
ciociavl, e nelle note basse un anatra. Noi 
intanto avevamo fatto conoscenza, stretta 
amicizia, presa confidenza e contratto ob- 
blicro di ballare insieme per tutta la sera 
coll’ ultime venute, e tutto questo nel tem¬ 
po che il Dottore pelava. Anzi, io, assue- 
fatto a non invitare al ballo senza prima 
passare per la traiila della presentazione, 
piu attaccato agli usi del bon ton e per com 
seguenza piu gretto de’ miei compagni, sa^ 
rei rimasto indietro, se una di quelle ve- 
dendo 1’altre gia prese , o per timoie di 
restare a sedere o per la sorte che a volta 
tocca ai piu grulli d’ esser cercati , non 
m’avesse detto con una spinta : • O noi, 
che s’ ha a stare a vedere ?—Io rientrato 
subito nella cacciatora anco coll’ etichet- 
ta: —Giurammio (risposi prendendola sotto 
il braccio), andiamo, ma che,badiamo, veb!, 
non vuo che mi salti agli occhi nessuno. 
Saltare agli occhi 1 E chie ? io per mene 
non ho nimo ; e poi gua’, bella questa 1 vo’ 
fa’ quel che mi pare io.—Cominciammo col- 
la manfrina, ballo da famiglia, allegrissi- 
mo, smesso in citta, mantenuto in campa- 
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gna. Dopo un quarto d’ ora di quell’ abbal- 
lottio fu messa su la quadriglia. Era mae¬ 
stro di sale il barbiere del luogo, tutto in 
gala, con gran barba, grande zazzerone , 
colle ganasce incassate in due solinoni che 
gli recidevano sotto gli orecchi, e sporge* 
vano in avanti appuntati come due trincet- 
ti, o, per risparmio di paragoni, come due 
denti d’elefante, da aver paura quando si 
avvicinava, che ti cavasse un occhio. Co- 
mandava le figure in francese perche ci 
vide noi (che maledetta sia la vernice!), 
inavancatre, dimiscene, ballanze; cudescidt 
grascene, scendidame, isciassd. E quei con- 
tadini che non intendevano , tornando al 
posto senza aver fatto nulla, scompigliati 
e abbaruffati, dicevano :—E che e lo scias- 
sene ? so assai del cu Usciae io: facciamole 
un po’ a modo nostro, tanto questi signori 
lo sanno che siamo gente ignorante.—Qui 
alle voglia di ridere , successe un senso 
quasi di tenerezza. Povera gente, quanto 
sono modesti e garbati nella loro serapli- 
cita! 11 Parigino che arriva caldo caldo 
nelle nostre citta, e si vede scimiottare , 
son sicuro che ne ride di cuore degli ele- 
ganti modelli, come potevamo ridere noi 
lassu del barbiere : ma chi e che dica ai 
suoi paesani rifatti alia tramontana • Eh 
via! siamo tutti nati nello stivale, viviamo 
in Italia, e a chi non piace se ne vada ? 
Ma la vera scena era vederli annaspare il 
va/ser. Entrati in ballo, donna e uoroo a 

Giusti Epist.—Vol. /• 
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coppia, prima passeggiavano per un pezzo 
accompagnando il suono coi moti del collo 
e della vita , poi uno coll' altro piglia- 
vano il passo , e alia fine con una lunga 
rincorsa come se stendessero dal trappo- 
lino, e abbracciandosi larghi larghi a due 
roani davano nei gin e nei rabesti (1). Ma 
i piu, prima d’ avere imbroccato i passi del 
valser, bisognava che tornassero afermar- 
si le quattro e le sei volte, e allora urtoni di 
qua e di la da coppie che avevano preso 
1' andare, e per tutta la sala un zighizzaghi, 
un arruffio che era un vero gusto. Alle die- 
ci e tre quarti, quando, a seconda dell'ora- 
rio di campagna la festa era li per finire , 
eccoti entrare in sala tre villeggianti, due 
uomini in giubino e una signora messa in 
un negligd squisitissimo. Passo gl’inchi- 
ni, passo la scalmana del Dottore, P imba- 
razzo della dottora, per far largo e per farli 
sedere, e mi limito a dire che qua e la s’ u- 
diva :—Come! a quest’ora ? o se tra poco 
si smette ! E poi gua’ minchioni! si son 
messi in falda ; mira che braccia secche, e 
poi che fianchi rialzati!—E le ragazze dice- 
vano:—Quante sottane la si e messa ?—In- 
somma riuscirono unapiantaesotica lassu, 
come riesce per P appunto Ponesto campa- 
gnuolo che senza la pomice del Massini 
s’intrude nei salons della capitale ; e il buon 
senso rese la pariglia al buon tono. 

(1) Per rabeschi. 
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Habent sua fata libelli cc. 

Tra un ballo e Paltro, un contadino( quello 
stesso che ci salvava il capo dalle traverse 
dell’orchestra) girava per la sala con un piat- 
to e un paio di forbici (le medesime che ser- 
vono a sbuzzara il pesce e a tagliar le ca- 
micie al Dottore), e facendo alzare via via le 
donne sedute sotto le ventole, montava su 
e smoccolava, lasciando nelP impagliatura 
P impronta delle bullette ; finito il giro, si 
fermava a discorrere in mezzo, profuman- 
do la sala coll’incenso della moccolaia. 
Tornava poi col vassoio delle bruciate da 
una raano, e quello dei brigidini dall’al- 
tra, e il Dottore dietro dietro co’ bicchieri 
a mescere il vino. Cera tra P altre una 
vecchia contadina di casa, con un cappello 
da omo che pareva uno staio, uno di noi 
le disse scherzando :—E voi, massaia, non 
ballate ?—O che crede? (rispose) a tempo 
mio le mi’ bruscate Pho fatte anch’io, sa?— 
Eh ! siete sempre a tempo.—Sie, gua’! so- 
no ottanta sonati, sa ?—Avrai notato che 
gli anni fino a un certo punto si tirano a 
scemare; passata la linea, e visto che ora- 
mai quel che e stato, e stato, se prima si 
diceva trenta invece di quarantotto; allora 
invece di settanta si dice novanta ; e al- 
P ambizione delle carni sode, succede quel- 
la delle grinze. Qui entro in terzo il Dot¬ 
tore e disse :—La nostra nonna, eh ? e co¬ 
me si ribbezza tuttavia/ lo fareste un tee- 
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sconcino? Sta a vedere che lofareste?— 
E allora tuttf:—Si fatelo, fatelo, via fate¬ 
lo, qui col so’ Dottore ; si; l’ha a fare anco 
lei: se lo fa Pasqua, Pha a fare anco lei: 
bambini riprendetevi per la raano: Mosca, 
Mosca (il capo violino), su un po’ di tre- 
scone.—E la vecchia tirata in mezzo agli 
urli e alle chioccate di mano, buttd via il 
cappellaccio e comincio a ringarzullirsi e 
a rizzare il collo come un galletto, e pre- 
so il tempo del suono, eccotela a prilla- 
re (1) sulle punte dei piedi, ritta, inierita 
e colle mani sui fianchi che pareva un 
fuso co’ manichi. 11 Dottore la secondava 
sciamannato e disadatto, buttando le gam- 
be a iccasse, come si vede fare a un par 
di calzoni quando gli scuotono. Da tutte le 
parti fioccavano un baccano. Intanto uno 
di noi seduto in un angolo con una bella 
ragazza, nel tempo che discorrevano del 
piu e del raeno, si senti volare agli orec- 
clii questo pezzo di dialogo O che ti con- 
fondi ? per ora lasciali fare, poi ci rivedre- 
mo.—Eh io non Pho con lui rispondeva un 
altro Pho con lei che e stata sempre una ci 
vetta.—Si volto e vide che gli occhi non era- 
no fissi sopra di lui, ma piu la sopra un altro 
de’nostri compagni seduto parimente accan- 
to a un’altra bella ragazza, e vide che si te- 
nevan per la mano li coram populi senza 

(1) Per brillare. 
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eomplimenli. I contadini si sconcertano fa* 
cilmente se si trovano scorbaccbiati: ed egli 
che lo sapeva, grido al compagno;—Ehi co¬ 
sta, lasciamo stare le fanciulle, che qua 
(accennando i due che aveva dietro) c’ e il 
fratello che si lamenta. — E chi e questo 
fratello ? (rispose arditamente la ragazza). 
E 1’amico prendendo quello che minacciava, 
per un braccio:—Eccolo qui, non e vostro 
fratello questo?—Io ? gnornoe (diceva in- 
tanto quello ?—O dunque, che brontoli a fa- 
re ? O che bronciolao ? non bronciolo io: 
per me faccino un po’quel che vogliono; era 
lui la....—Si, era?—Io noe, non ne so nulla 
io.—Insomma se non era nessuno tanto me- 
glio.'—Intanto s’era fatto un gran tempo- 
rale, e il vento, i lampi, i tuoni e gli sca- 
tarosci , (1) dell’acqua facevano un casa 
del diavolo. L’ora della festa era passata, 
ma il sere non aveva core di dirci anda- 
tevene. Sbadigliava, si stirava, s" affaccia- 
va alle finestre, ogni po’ guardava e apri- 
va V uscio :—E pure pare che si diradi!— 
domaudava che ore erano, e Dio sa quan¬ 
to si pentiva d’aver costretto a rinculare 
1’ oriolo di sala. 

(1) Scataroscio e scatroscio , un grande 
e breve rovescio di pioggia. (Nota tratta 
dalle schede delV AutoreJ. 
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52. — A Giuseppe IVionlanelli. 

Caro Beppe. 
Mi dicono che tu sia stato ammalato, ne 

m’e riuscito sapere la qualita del male, il 
principio, ne la durata della malattia. Sic- 
come le male nuove, come il cerchio, tan- 
to acquistano quanto si allontanano dal cen- 
tro, spero che non sara gran cosa, e che 
le lodole e i tordi dell’ottobre avranno a- 
vuto il passaporto del caro Professore Cen- 
tofanti per passare dai felicissimi stati del 
tuo regno digestivo. Vedi che se fossi na- 
to due secoli fa, sarei stato uno dei piu 
abili secentisti. Ma il nostro dccimonono 
ha lasciato definitivamente le aurore stem- 
peratc, i soli die bagiiano, e ijiumi die a- 
sciugano, e si tiene all’cmsia del core , al 
burrone, alia xmllea, alle nubi veleggicmti 
per I'aere, alia valanga ec. ec., tutte voci e 
frasi spettanti al lessico, del quale a que- 
sti lumi di luna non puo dispensarsi chi 
aspira a un briciolino d’eternita ; eternita 
circoscritta talvolta dalla cattiva digestio- 
ne d’un giornalista che non e affatto il Bali 
Samminiatelli, ma ippocritae ciarlatano si- 
curamente per un altro lato. E tu hai ve- 
duto a Pisa taluni fare col Nistri come la 
tessendola fa con la massaia, tela e arti- 
coli a un tanto il braccio. Ma e mestiere 
universale europeo, e non v’e che la dif- 
ferenza d’ esercitarlo con piu o meno co- 
seienza, e vi sono: 
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Giornalisti Quacqueri , 
Giornalisti Ebrei 
Giornalisti Cattolici, Apostolici Romani, 

e (quasi in appendice). 
Giornalisti Cristiani e galantuomini. 

Tu sii di questi ultimi come lo sei stato 
fino a qui; ma poiche Dio t’ha dato cuore 
e mente, piuttosto che raddrizzare le gam- 
be a’cani col precetto, ti prego a farlo col- 
J’esempio, e lasciare che gli altri t’abbaia- 
no ai calcagni. Quando ho visto il tuo no- 
rae mescolato con quello dei nostri quon¬ 
dam rispettabilissimi superiori, mi son ram- 
mentato di Cristo a quattordici anni a ca- 
pelli nel Tempio cogli Scribi e coi Farisei. 
Prendo i paragoni dalla Bibbia. Rallegrati 
meco della mia fama in potcnsa. 

53. — A Silvio Giannini. 

Pescia.... 

Gentilissimo sig. Giannini. 

Dal giugno a questa parte sono stato ma* 
lissimo di salute e non m’e venuto fatto di 
condurre a fine nulla di nuovo per la sua 
Strenna. Aveva incominciato a scrivere so- 
pra un tema aereo (perche ancor io qual- 
che volta risento del contagio che corre) 
intitolato dal mistico delirio I segreti so- 
spiri delVanima. Veda che soggetto vago 
e indeterminato. I libracci forestieri che 
qualche volta ho la breve pazzia di legge- 
re, al vedere mi lasciano nella testa una 
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striscia d’argento falso come fa la lumaca. 
Oltre a questo pensiero di farle una nuvo- 
letta, nella quale gli scherzi mirassero a 
qualche cosa di buono,ma assuefatto a scri- 
vere senza lo spauracchio del Padre Mau- 
ro, feci e feci e non conclusi nulla. 

Era sul punto di mandarle una lettera 
di scusa quando mi giunge a Pescia la ca- 
ra sua dieci giorni dopo essere stata scrit- 
ta. Thouar non m’ lia piu veduto , perche 
scappai come un disperato dal caldo insof- 
fribile; i miei fogliacci son tutti la; il tem¬ 
po stringe, vorrei contentarla e non so che 
pesci pigliare. Facciamo cosi: legga e fac- 
cia leggere agli amici queste due cosucce 
che le accludo, Puna seria e Paltra mezza 
e mezza. Se passeranno alia censura loro, 
quelladei reali e imperiali norcini non cre¬ 
do che ci possa avere difficolta. Ma la pre- 
go di non usarmi pieta no misericordia, e 
di scartarle alia bella libera quando non 
le vadano a genio. La madre , gli affeiti 
della quale ho cercato d’interpetrare in que- 
sti pochi versi semplici e nudi affatto di 
un ornamento poetico , non e la Giulia 
di Rousseau, ne la donna libera di Saint- 
Simon; e una donna nostrale, una donna 
da casa. La troppa dottrina e il poco rite- 
gno nuocciono del pari alle donne. Le dot- 
tore peccano per calcolo o per vanagloria, 
e non hanno di bianco che la sola cami- 
cia; dalle donne sciolte affatto dalla patria 
potesta dell’uomo, parli Madama... e quel 
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Giorgio... in cui laromanzesca lussuria im- 
pesta, se non altro la mente delle femmi- 
ne francesi, femmine intendo tanto in gon- 
nella quanto in calzoni. Sara felicissima Hu¬ 
mana societa quando la donna con un li- 
bro, basta che sia , potra compensare gli 
aborti, i bastardi e gli adulterii! Evviva i 
nostri futuri destini! Ma zitti per ora; puo 
essere che un giorno o l’altro mi spieghi 
meglio su questo argomento. 

Quei sedici versi poi (versi bicolori che 
sono uno dei miei soliti attentati contro'la 
legittimita dei metri aristocratici) sono ver¬ 
si d’ occasione da bruciarsi appena fatti. 
Pure sicc.ome l’animo mio non mi pare che 
ci faccia trista figura, soffriro le flschiate 
fatte all’ ingegno. Se la stampa fosse un 
po’piu libera, potrei forse mostrarmi gra- 
to alia sua cortesia con qualche cosa di 
piu, ma le mie ridenti dignitd (cosi chiama 
i miei scherzi un umanitario idrofobo no¬ 
stro paesano) nascono tutte col peccato o- 
riginale, e ogni battesimo le sciupa piu di 
quello che sono. 

Avrei avuto moltissimo piacere ancor io 
di conoscerla da vicino; spero che l’occa- 
sione favorevole per soddisfare a questo 
desiderio non tardera a tornare. 

Ha fatto bene a senso mio a non voler 
traduzioni. Quelle specialmente dal Tede- 
sco, e dall’Inglese, se si eccettuino i Ro- 
manzi di Waltcr-Scott, e qualche libera 
versione di Shakspeare e di Schiller , lo 
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credo fatte apposta per annuvolare la te¬ 
sta a noi Italian! , ai quali il clima dolce 
e il cielo sereno ispirano pensieri e fan- 
tasie a loro immagine e similitudine. 01- 
tre a questo , credo che le versioni non 
possono riuscire nulla di buono, se chi le 
fa non e capace parimente di comporre un 
libro originale del genere di quello che 
prende a tradurre; perche se a quel dato 
libro non ci ha l'animo, non ci avra nep- 
pur la mano, che ha bisogno per farsi va- 
ler*e di andar d’accordo coll’animo. E poi 
una Strenna deve offrire i frutti del pro- 
prio paese e non imitare molti.che posseg- 
gono giardini, i quali , per esempio , tra- 
scurano la piantazione dei nostri nespoli 
che le fanno grosse e saporite, per la sma- 
nia d’aver quelli del Giappone che le fan¬ 
no piccole e agre. 

Aspetto con ansieta i Rispetti dei quali 
la prego per quanto posso a continuar la 
raccolta. Ecco quello che da il nostro vo- 
to : questi non sono fiori di stufa ma na- 
turali e spontanei; felice la terra che li 
produce ! Io senza andarmi a lambiccare 
il cervello con tante prediche inutili vor- 
rei che la rivoluzione si facesse coi Ri¬ 
spetti e col panno di Casentino. Oh l’avrb 
detta bella! Oramai me la passi, e seguiti 
a volermi bene. 
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54. 
Pescia... 

Caro Amico. 

Comincero dal congratularmi con voi per 
la promozione del bravo fratello al posto 
di pubblico professore, unico impiego for- 
se al quale adesso il galantuomo possa a- 
spirare senza riraorso. 

Voglia il cielo che quell’ottimo giovane 

Sillogizzando invidiosi veri 

non incontri la sorte di Pigli e di Marzuc- 
chi. Ma sia che vuole, purche le solenni 
speranze della gioventu e della patria non 
sieno tradite ; ed ei non le tradira consi- 
gliato da voi e dal suo proprio cuore. 

Ma quello perche vi scrivo specialmen- 
te e per farvi rammentare che mi siete tut- 
tora debitore di non so quale opuscolo che 
cinque mesi sono mi diceste essere sotto 
i torchi a Lugano. Se e passato liscio dal¬ 
le Gabelle italiane, non me ne private piu 
lungamente, perche io ho letto pochissimo 
del vostro, e quel poco mi ha lasciato de- 
siderio del piu. Ne studio complimenti, per¬ 
che sono sicurissimo che voi m’ascoltere- 
ste senz’ ira anco quando vi aprissi leal- 
mente la mia opinione; che voi non appar- 
tenete certo alia dotta aristocrazia i mem- 
bri della quale non ammettono i giovani 
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alia loro mistica cortina , se prima non 
proferiscono dal profondo del cuore : Do- 
mine ne in furore tuo arguas me , neque in 
ira tua corripicis me. 

Sono a Pescia da quattro mesi, fuggito 
dall’ombra della Cupola del Duorno che a- 
duggia le viscere a noi rozzi ma sanissi- 
rni abitatori delie belle provincie. Temei 
non senza fondamento d’un principio d’o- 
s-truzione al fegato , e buon per me non 
sono apprensivo. Adesso la malinconia e 
l’irritabilita, consueti sintomi di quel ma¬ 
le, svaniscano lentamente, e credo che al 
principio dell’anno prossimo saro tanto sa- 
no da non temere di tornare ad ammalar- 
mi a Firenze. Spero che ci vedremo, e se 
ne avrete la pazienza, leggeremo qualcho 
mio ghiribizzo, e voi avrete la solita bon- 
ta per me e m’incoraggirete a far meglio. 

Ho scritto a Montanelli; pure salutatelo 
da parte mia , e date per me un bacio di 
buon augurio al nostro Frofessore. State 
sano e vogliatemi bene. Addio. 

55. A Giuseppe Montanelli. 

Mio caro Beppe. 

Ho saputo con grandissimo piacere che 
sei Professore. Con chi debb® rallegrarme- 
ne? con te, con chi t’ha scelto, o coll’ Uni- 
versita medesima? Con tutti perche il me- 
rito e tuo, mal’onore e diviso; goditi que- 
sto posto , il piu bello che sia dato occu- 
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pare agli animi liberi sotto governi assoluti’ 
non ti paia vero di essere salvato dal labe- 
rinto del Foro nel quale s’intrica l’intelletto, 
il cuore e la coscienza, e siano pure della 
tempra che gli hai tu. Voglio moltissimo 
bene a Giorgini per molte cose, raa special- 
mente per questa di non lasciare in un can¬ 
to, come per lo piu s’e fatto fin qui, i giova- 
ni, quasi che le grinze e i capelli bianclii 
fossero il meritometro. Ora noi, venuti su 
in un tempo nel quale per la bocca degli 
uomini questa dolce parola « Fratellanza » 
credo che ce ne sia andata giu nel core 
qualche particella, come accade a chi si 
sciacqua i denti, ed e per questo che gli 
studenti d’ ora non si troveranno a vedere 
una nuova mandata di Bramini pettegoli, 
togati e imberrettati, che da una cassetta 
di legno alta 3 braccia esercitano sulle zuc- 
che sottoposte la villana autorita magistra¬ 
te. Andera a finire quel tu per tu da don- 
naccole, quel tendere un laccio nelle inter- 
rogazioni e nella chiama, quello stare al 
balzello dei segni di negligenza, quasi non 
provassero colla trascuratezza dello scola- 
re l’imbecillita e il vaniloquio del maestro. 
Io tengo per sacrosanto quest’assioma sol- 
datesco: la disciplina dell’esercito e virtu 
del capo etutti noi ci rammentiamo di esse¬ 
re stati con attenta riverenza al cospetto di 
quelli che se la seppero cattivare. 

Ma che razza di sproloquio mi metto a 
farti ? Pare ch’io sia tomato sapientino. 



— 302 — 
Fo conto di venire a Pisa ad abbracciarti; 

intanto armati di tutto punto, e vai pur si- 
curo. 

T’ abbraccio di cuore. 

56. A Silvio Giannini. * 

Pescia, 22 novembre 1840. 

Caro Giannini. 

Aveva pensato a lei, ma questo silenzio 
protratto lino al mese nel quale cadono le 
1'oglie, m’aveva fatto credere, anco per ana- 
logia , che la povera Viola del Pensiero 
fosse inaridita per sempre. Solamente Bista 
Giorgini m’aveva detto che la Palli pubbli- 
cava una Strenna; forse sara una stessa co- 
sa colla sua. 

Monteverde lo conosco di nome; intendo 
per 6 il veleno delVargomento. Le confesso 
liberamente che ho tuttavia sull’anima quel 
sonnettucciaccio sguaiato , scritto senza 
garbo, ne grazia, e quel che e peggio senza 
coscienza. Mi dicevano allora e mi hanno 
detto anco in seguito, che Monteverde non 
e senza tara; ebbene: toccava a me ragaz- 
zo e bue la mia parte a scagliarmi contro 
di lui senza essere provocato? Vorrei che 
gli amici dimenticassero questa sciocche- 
ria, una delle tante che non so perdonarc 
a me stesso. Vede che razza di vermiciat- 
tolo stizzoso e pettegolo che e V uomo 
quando si impanga a fare il censore pri- 
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ma di conoscerese, i suoi simili e il mon- 
do. Questa d’abbaiarsi contro l* un l’altro, 
6 scabbia paesana che attacca specialmen- 
te la cute del popolaccio bollato di lettere 
come le chiappe dei cavalli; ne i migliori 
ne sono esenti. Comincio da Cecco d' A- 
scoli, poi giu giu fino a tanto che infero- 
ci col Caro e col Castelvetro; macchio (chi 
lo direbbet) il Galileo;scemo ai nostri gior- 
ni merito e grazia alia Proposta; ora lor- 
da le gazzett.acce che s’intitolano Giornali. 
Oltre a questo, io allora era scampato di 
poco dal consorzio di tali che si fanno glo¬ 
ria di razzolare nel cuore del compagno, 
ricoprendone quel poco di virtu, mettendo 
in aperto la parte manchevole a conforto 
della propria, sentita, disperata, arrogante 
nullita. Da questa nobiie e civilissima ma- 
gistratura che per lo piu tiene le sue se- 
dute sulle panche dei caffe, m’ era filtrato 
nel cuore, aperto allora a tutti i venti, la 
rosa di epigrammeggiare a diritto e a tra- 
verso, rosa impudente, turpe , fastidiosis- 
sima, quando non e temperata dalla ragio- 
ne e dall’esperienza. Meglio , meglio far 
bene di suo, che dire agli altri avete fat- 
to male. Ma la vostra bocca accidentata 
alia lode, volentieri si squarcia a dir male: 
nonostante un gobbo per fare il sarto non 
s’addirizza le spalle, elo dico piu a conto 
mio che degli altri. 

Avrei varie cose (esenti dalla gabella) 
da mandarle. Qui su due piedi non so ri- 
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solvermi per una piuttosto che per una 
altra; presto pero saro sbrigato e dai dub- 
bi e dall’ultima passata che vorrei darci 
sopra. 

La prego a non far complimenti con me: 
e soprattutto a lasciare in un canto per 
chi le vuole certe frasi di lodi, di rispet- 
to ecc. Come vedo agonizzare il chiaris- 
simo delle sopraccarte , cosi vorrei che 
fosso del resto. Non sia detto di noi re- 
pubblicani mangiatori di gazzette che ab- 
biamo ereditato sotto forme diverse il mi- 
dollo dei sercitori umilissimi. Se non che 
delle lettere, sesto, data, piegatura, sigil- 
lo, hanno fatto un gran rivoltolone , e il 
vario colore della carta simboleggia 1'iri- 
de dell’ opinione. Per questo io non cor- 
teggio mai ne con uomini ne con donne, 
prima d’avere facolta di scrivere in carta 
sugante. 

Mi creda di cuore suo ecc. 

57. A Silvio Giannini. * 

Pisa, 1 dicembre 1840. 

Caro Giannini. 
A correggere quelle poche cose fatte nel 

corso di quest’anno non mi basta il tempo. 
Sia scrupolo , sia coscienza ; non posso 
mandarle come sono. Nei giorni passati 
era veramente sgomento, perche in ogni 
modo voleva osservare la proraessa, quan- 
do mi son ramraentato d’ aver fra le cose 
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decrepite una filastroeca di versi scritti in 
un tempo nel quale il fuoco della gioventu e 
quello dell’amore mi scaldavano il petto e 
la fantasia. (Non le faecia maravjglia clie 
io mi confessi cosi libero di cose che mol- 
ti cercano di nascondere, quasi vergognan- 
dosi d’aver amato, pcrche credo infelice 
chi non ha mai saputo cosa voglia dire 
amare tiavvero.) Trovera in questi versi 
abbondanza soverchia, mille cose ripetute, 
e quel non so che di mistico e d’aereo che 
oggi e di scuola: io pero quando gli scris- 
si non ascoltai che il bisogno del cuore, 
e non mi parve di dirtroppo. Mi sovviene 
di averli detti aqualcunoe d’avere osser- 
vato che non dispiacevano per la parte 
dell’effetto: tanto mi basta. Del rimanente gli 
amici sanno che io non scrivo in questo 
genere. Non ostante Ella mi faccia il pia- 
cere di passarli alia Palli, che io non cono- 
sco e che vorrei conoscere. Una donna, e 
una donna di mente poetica , ci vedra 
quello che non ci vedo io. Da parte mia le 
dica che tagli, che muti, che ne faccia quel¬ 
lo che credo, che io saro arcicontento in 
ogni modo, e che mi rimetto in Lei. Non 
lasci d’inserire quelle note, perche le cre¬ 
do necessarie per me e per la Strenna. 

Promisi molto, ho mandato pochissimo; 
abbia pazienza e rifletta che io ho sem- 
pre tarpate le ali per i libri che si pos- 
sono pubblicare col placito dei Superior^ 

Giusti Epist.—Vol. L 20 
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sebbene abbia detto d’aver cose esenti da 
gabelle. 

Mi voglia bene. 
P. S. Per una di quelle dimenticanze 

nelle quali son solito di cadere , scrissi 
la lettera e poi la lasciai tra gli altri fo- 
gli dove e rimasta una settimana. Questo 
anno tutto congiura perfarmi scomparire. 

58. Mio caro Signore 

Mandandovi questi miei ghiribizzi voleva 
accompagnarli d’una bella lettera dedicato- 
ria nella qualelodando profumatamente voi, 
venissi con tutta modestia a lodar me stes- 
so, perche il Pubblico sapendomi amico di 
una persona come voi, mi prendesse per 
un qualche gran che. Ma vedete che disgra- 
zia! Avro insudiciato una risma di carta e 
non m’e riuscito mettere insieme quattro 
parole a garbo. E me ne sarei passato li- 
scio se, quando meno me l’aspettavo, non 
mi fosse venuto il bello di sodisfare alia mia 
ed alia vostra ambizione, ed ecco come. Fra’ 
miei libracci ne bo trovato uno che contie- 
ne una Commedia intitolata:£>esidmo c Spe- 
ranza Fantastici. L’autore e del 1607 e de- 
dica la sua produzione ad un personaggio 
dei suoi tempi che nel dire e nel fare dove- 
va essere presso a poco della vostra taglia. 
Io, che nel fare e nel dire mi sento della 
forza di quello scrittore, ho pensato di ru- 
bargli la Dedica, e mutato nomine appli- 
carla a voi. Hoc pracposito, incomincio. 
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« Ecco, N. N., che io vi dedico e dono i 

miei N. N. talraente sbalorditi da chi dice 
una cosa di loro e chi ne dice un altra, che 
ne vengono alia vostra volta per uscire in 
luce sotto la vostra chiarezza in guisa della 
Cerva di Cesare, che solamente essendo 
scritto nel suo collare Caesaris sum, non 
era alcuno ardito di molestarla. E perche 
son sicuro che la diversita degli umori uma- 
ni e tale e tanta che chi la vuole allesso e 
chi arrosto, mi basta che fra tutti quel 1 i che 
li leggeranno e faranno maturo giudizio e 
notomia del subietto, uno solo se n-’abbia a 
compiacere. E mi reputerei felicissimo se 
Voi foste quello, sapendo che per andare a 
fagiolo ad un pezzo d’uomo come voi e’ ci 
vogliono altro che baie. Ne qui voglio spro- 
fondarmi e immergermi nel profondo ocea- 
no della chiarezza e generositadi Voi e de’ 
vostri antenati, che piu presto trattando di 
loro li offuscherebbono, si come tacendo 
restano nella loro limpidezza, ed in partico- 
lare da una bocca scilinguata come la mia. 
Solo diro che in un tempo come questo, nel 
quale le cose mondane sono per lo piu ta- 
gliate a Luna Aristarca, m’e necessario get- 
tare nel porto 1'ancora e dare il cavo e or- 
meggiare la mia debole barca ove impeto di 
venti, ne procella per i miei. non temo. 
Menatemi dunque liscio tra le Scille e le Ca- 
riddi, col vento soavissimo della vostra no- 
bilta, e i raggi che schizzano dallo stemma 
che gemma la vostra sinistra costa siano 
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fra le procelle della critica la propizia luce 
di Sani’Elmo 41 mio palischelmo. Che se 
hen guardate, tutto quel po’ di mitidio io lo 
debbo a voi, perocche il mio Ippocrene fu- 
rono le soavissime cantine vostre, e a vola- 
re io presi l’ale da’fagiani e dalle starne diu- 
turnamente alia tavola vostra mangiate ». 

59. A Giovannino Piacentini. 

7 dicembre 1840. 

Mio caro Giovannino. 
Mi dispiacque di non averti veduto prima 

che;tu partissi per Lucca perche desidera¬ 
ta d’abbracciarti e di dirti alcune cose le 
quali e bene che sieno sapute da un fanciul- 
lo della tua indole quando e per entrare in 
un luogo di educazione. Quello che non ti 
potei dire allora penso di scrivertelo ades- 
so, e spero che avrai care le parole di uno 
al quale hai dimostrato tanta affezione. Av- 
verti bene che io non presumo con questo 
di mettermi nel posto dei tuoi parenti o di 
quelli che debbono invigilarti costi, ma so- 
lamente intendo di unirmi a loro per ani- 
marti sempre piu sulla via del buono e del 
vero. . 

Prima di tutto conosci i beni che possiedi 
accio tu possa apprezzarli, per esserne gra- 
to a Dio che te gli ha conceduti, e finalmen- 
te fame Puso che devi. 

Tu sei buono; hai la mente sveglia e bene 
avviata; sei favorito dalla fortuna in modo 
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da non aver bisogno dei frutti dello ingo- 
gno per sostentare la vita. Oltre a queste 
cose pregiabilissime, ne. hai una piu pregia- 
biie di tutte che e quella d’appartenere a 
persone che t’amano veramente; e che fa- 
ranno tutto per te. Questobene lo conosce- 
rai davvero quando avrai gli anni che ho io, 
cioe quando saprai per prova in quanti po- 
chi possiamo fidarci. Per ora non te ne par- 
]o e lascio da parte anche l’altro d’ esser 
nato in buona condizione, cosa da valutar- 
si ma da non fondarci sopra il nostro ben 
essere. Ti parlero invece della bonta che e 
vera ricchezza dell’animo, e ti diro la mia 
opinione in quanto al modo e alio scopo che 
ti devi prefiggere nel coltivare l’ingegno. 
Forse troverai qui alcune cose superiori al¬ 
ia tua eta, colpa mia che mi sono inoltrato 
in una via e poi non ci ho saputo cammina- 
re e venire al passo con te ; ma se vorrai 
serbarequesta lettera, quello che ti sara su- 
perfluo ora,potra giovarti in seguito,se mai 
la troverai un giorno tra i tuoi fogli e la ri- 

/fltri comincerebbe dal raccomandarti lo 
studio ed io comincio dal raccomandarti la 
bonta,’ e ti prego di custodirtela nel cuore 
come un tesoro senza prezzo. La dottrma 
snesso e una vana suppellettile che poco 
ci serve agli usi della vita, e della quale 
ner lo piu si fa ponipa nei giorni di gala, 
come dei tapped c dcllc posate d’argento. 
Ma la bonta 6 un utensile di prima neces- 
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sita che dobbiamo aver tra mano ogni ora, 
ogni momento. Senza uomini doth, credilo 
pure, il mondo potrebbe andare innanzi be- 
nissimo; senza uomini buoni, ogni cosa sa- 
rebbe sovvertita. 

Fino d’adesso pensa, bambino mio, che 
i tuoi compagni d’educazione debbono es- 
sere i compagni di tutta la tua vita. Stai 
pure a quello che ti dico io che ne ho fatta 
esperienza: doventati liberi di noi stessi si 
fanno nuove, iriolte e anco troppe cono- 
scenze che vanno sotto il nome dell’ami- 
cizia, ma le piu vere, le piu dolci, quelle 
che piu ci si accostano al cuore, rimango- 
no sempre le amicizie fatte nella prima eta 
coi nostri condiscepoli. Gli animi dei gio- 
vanetti accumunati insieme per bramosia 
di sapere come dovete esser voi in codesto 
luogo, sono piu disposti alia vera amicizia 
di quelli (diro cosi) accozzati dalla cupidita 
di godere; e il santo amore della scienza 
stringe la mente dell’uomo d* un legame 
indissolubile a tutti quelli che con lui la 
desiderano. Inoltre, fino da questo momen¬ 
to e poi per tutto il tempo della tua vita, 
avvicinati talora a tutti gli uomini di tutte. 
l’eta per conoscere cosa sono essi e cosa 
sei tu, ma nei rapporti della dimestichez- 
za tienti sempre ai tuoi coetanei e guar- 
dati bene da quella sciocca e il piu dello 
volte ipocrita pedanteria, che piglia l’ani- 
ma vana di taluni, di fare il vecchio prima 
d’avere le grinze e i capelli bianchi. 
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Ama dunque i tuoi compagni, amali co¬ 

me ami te stesso. Se vedi taluno di loro o 
poco attento alio studio o poco disposto a 
intendere, compatiscilo, aiutalo se puoi, e 
sii sempre piu grato alia natura che t" ha 
voluto privilegiare del dono dell’ingegno e 
di quello della buona volonta. Guardati dal 
godere dei gastighi, guardati dal fare os- 
servare ai superiori le mancanze degli al- 
tri. Tutti si manca, tutti possiamo trovarci 
nel caso di meritare un gastigo. Ti sia sem¬ 
pre nella mente che compiacersi dei mali 
dei nostri simili e crudelta; rilevarne i di- 
fetti e malignita; riportare i fatti o discorsi 
dell’amico per nuocergli e perfidia: no no, 
tu non sarai ne maligno, ne perfido, ne cru- 
dele. Se vedrai taluni, pcrtati o dalla loro 
cattivita o da indole male avvezza, cadere 
in questi pfessimi vizi, ne vedrai nello stes¬ 
so tempo altri serbarsene esenti; tu vai coi 
migliori, e da codesto piccolo mondo im- 
para a vivere fra gli uomini e a distingue- 
re i buoni dai cattivi. 

Se i tuoi superiori, contenti di te, ti fa- 
ranno conoscere d’averti caro sopra degli 
altri, mostratene grato, raa non te ne insu- 
perbire, non te ne approtittare mai per so 
vercliiare i compagni. Se poi vedi che altri 
sia accarezzato piu di te, cerca di fare u 
tuo dovere e di meritare altrettanto , uaa 
non invidiare mai nessuno. L invidia, mio 
caro, e la passione piu brutta, piu torrnen- 
tosa, piu vergognosa che possa contamina- 
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re il cuore dell’uomo. L’invidioso senten- 
dosi turpe e meschino appetto agli altri, e 
inetto nel tempo medesimo a togliersi di 
dosso e la turpitudine e la meschinita, vive 
in guerra e in angoscia continua con se e 
con altrui. Tu ora non hai e non puoi ave- 
re nell’animo il germe di questi vizi ne- 
fandi, ma l^esempio di qualcuno potrebbe 
insinuartelo; riguardatene per amore di 
te stesso, per amor dei tuoi, e anco per 
amor mio. 

Quando t’avvenisse di cadere in qualche 
err ore, se questo tuo errore potesse nuo- 
cere agli altri, confessalo liberamente an¬ 
co senza esserne richiesto. Avresti piaee- 
re di soffrire per cagion d’un altro? Non 
permettere che altri soffra per cagion tua. 
E poi chi confessa un errore ha gia co- 
minciato a correggersi. Questa cosa ti co- 
stera sulle prime, ma poi t’empira l’animo 
di quella soddisfazione che si prova a dar- 
ci per quello che siamo, e a procedere con 
lealta. 

Ora ti diro qualcosa in quanto agli studi. 
Rispetta sempre colui che t* ammaestra. 
Quelli , che si danno cura di comunicarti 
il sapere , ti mettono a parte di una pas- 
sione inestimable, anzi delhunica posses- 
sione che Puomo possa accrescere e ser- 
bare gelosamente senza vergogna. Non ti 
sgomenti lo studio della lingua latina, che 
ti sara utilissima se non altro per cono- 
scere meglio la tua. Vedi: io stesso quan- 
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d’ero in collegio m'impazientivo di dover- 
mi lambiccare il cervello tante ore colla 
grammatica del Porretti; ora mi dispiaco 
di non averlo fatto quanto bisognava, non 
per la smania di fare il latinista, ma per 
servirmene d’aiuto e studiando e scriven- 
do, e ti dico apertamente che poi in seguito 
ho dovuto durare fatica al doppio per im- 
pararla da me alia, meglio, tanto da inten- 
dere un libro. Rifletti che questo e uno 
studio che devi farlo a ogni modo ; cerca 
dunque d’uscirne piu presto che puoi , e 
cosi avrai contentati i tuoi, ti sarai liberato 
da un pensiero, e ti troverai possessore di 
una chiave che col tempo t’aprira l’adito 
alia storia d’un gran popolo, del quale, seb- 
bene figli degeneri, sentiamo ancora i de- 
stini. 

Intanto non lasciare addietro lo studio 
della lingua italiana che e la tua lingua 
vera, lingua bellissima, ricchissima, supe- 
riore in forza , in dignita , in dolcezza a 
tutte le lingue moderne, rivale delle anti- 
che. Con questa devi conversare cogli uo- 
mini del tuo paese, con questa sbrigare i 
tuoi affari, con questa esercitare quell’uf- 
ficio che ti piacera di professare. L’averla 
familiare sulle labbra non bastera senza 
accompagnarne , senza rettificarne V uso 
collo studio e colla ragione, e come uno 
stromento che hai trovato in casa e clic 
non sai maneggiare. 

Se fatte le tue cose di scuola t’ avanza 
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uii poco di tempo da occupare alia lottu- 
ra, ti raccomando di cominciare a legge- 
re (ora che hai 1’ animo molle e disposto 
come la cera a ricevere le impressioni) a 
leggere dico le 'Vito dcc/li uotnini illustri 
scritte da Plutarco. II vario racconto di 
tante cose magnifiche, di tante azioni belle 
e stupende, ti allettera, ti esaltera grande- 
mente, e sempre piu ti fara innammora- 
re della virtu. Avverti pero (perche io vo- 
glio consigliarti ma non illuderti) che en- 
trato nel mondo non troverai gli uomini 
simili a quelli che sono descritti in quel 
libro.Non che non possano essere o che non 
siano mai stati tali; ma la cagione di que- 
sta differenza tra quelli e noi, la saprai e 
la vedrai da te in eta piu. formata ; per ora 
pensa a piegare i ginocchi davanti a tutto 
cio che ha aspetto di virtu e di grandezza. 

Qui chiedo tutta la tua attenzione. Chi 
si da alio studio si prefigge uno di quest! 
tre fini : 

1° O il guadagno, 
2° O la gloria, 
3° O la soddisfazione dell’animo proprio. 
Come t’ho detto di sopra, tu non hai bi- 

sogno di studiare per trarne guadagno, e 
ringraziare Iddio che cosi t’ ha salvato dal 
pericolo di macchiarti 1’ animo e l’ingegno. 
Perche questo scopo, vile di per sd stesso, 
il piu delle volte invilisce il cuore e la men- 
te di chi se lo propone, e volge in veleno il 
cibo salutare della socienza. Non vorreiche 
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ti lasciassi tanto allettare neppure dalla 
gloria. Se ancora bambino e non puoi sape- 
re il lato amaro di certe cose che hanno 
bello e soave l’aspetto; ma io te ne diro 
quello che potrd per tenerti avvisato. La 
gloria e un sogno che alletta potentemente 
gli animi di tutti, specialmente dei giovani, 
ma e cosa incerta e fallace come tutte le al- 
tre che dipendono da noi, fallaci e miseri 
come siamo. Tu non l’hai ancora veduto, e 
boon per te, ma io ho veduto questa gloria 
negata al merito che non sa abbassarsi, e 
largamente profusa agli asini codardi che 
volentieri si strisciano nel fango, o davanti 
pochi potenti che temono e comprano, o 
davanti alia moltitudine sempre cieca, e 
sempre voltabile. Non vorrei che tu dopo 
essertene innamorato dovessi passare al- 
P altro eccesso di averla in dispregio, se 
mai tu la vedessi rapire da mani turpe e vi- 
tuperose, o fuggire dinanzi come P ombra 
della notte. Tieni Pocchio ai buoni, e a quel- 
li soli ingegnati di piacere ; il resto e fan- 
go della strada. Non avrd mai parole per 
dirti che ti guardi bene dal volere consegui- 
re, non la vera gloria,ma una immagine bu- 
giarda di lei, cioe il battere delle mani fug- 
gitivo e insignificante di chicchessia a prez- 
zo del tuo decoro e della tua coscienza. So- 
crate, il piu sapiente degli uomini, piutto- 
sto che adulare i suoi concittadini (che era- 
no ben altra cosa che i nostri d’ ora) scelse 
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di morire; ma la sua memoria non raori- 
ra mai. 

Studia piuttosto per te medesimo, pere- 
ducarti l’animo alle cose alte e gentili, per 
formarti un’ occupazione dolce e nobilissi- 
ma che un giorno potra essere di grande 
aiuto a te e agli altri. Senti me: crescerai, 
entrerai nel mondo, conoscerai che la vita 
nqn e tutta dolce coma la senti ora. Mi duo- 
le di conturbarti codesto animo semplice , 
confidente , affettuoso , ma non posso fa¬ 
re a meno di dirti che non sempre trove- 
rai gli uomini cosi disposti a giovarti come 
gli trovi ora. Sentirai bisogno di consiglio, 
di conforto, d’aiuto, e forse non 1’avrai da- 
gli altri. Se non t’ awezzi per tempo a ba- 
stare a te stesso, a cercare un refugio nei 
tuoi libri, Dio non lo voglia, macosi buono 
e ingenuo come sei, viverai infelice. Que- 
ste cose te le dico perche Je ho provato io 
medesimo; giovine, libero di me come sono 
mi troverei molto sgomento, se non avessi 
questo sollievo di chiudermi nella mia ca¬ 
mera, e di dimenticarmi dei mali presenti 
meditando su i libri e sulle memorie degli 
uomini di una volta. Con cio non presumo 
d’offr-irti me stesso per esempio ; ma sicco- 
me ho veduto che mi vuoi bene e hai della 
fiducia in me, credo che palesandoti cio che 
accade a me resterai piu facilmente persua- 
so di quello che ti sconsiglio di fare. 

La via che prendi e tutta amena, tutta fio- 
rita di rose. Molti la sognano ingombra di 
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spine, e veramente si sentono queste spine 
tra i piedi perche i’hanno nella testa. Pren- 
di piacere alio studio, e vedrai che io non 
V inganno. 

Come t’ho abbracciato mille volte fanciui- 
lo compiacendomi di vedere in te tanta vi* 
vacita, tanta ingenua gentilezza, tante ra- 
gioni di sperar bene del tuo cuore e del tuo 
ingegno. Vorrei di qui a qualche anno ab- 
bracciarti giovinetto avvalorato negli studi 
e pieno del bisogno di percorrere la carrie- 
ra dolce , e perche dolce, agevole, della 
scienza. Ci ritrovererao allora in mezzo a 
turbine di cose, tu lieto di tutto il vigore, di 
tutte le speranze della giovinezza io per Ve¬ 
to. mia allora piu seria e oramai declinante, 
mesto, stance, e forse nauseato della vita. 
Pare mi sara sempre di somma dolcezza 
porgerti nuovi e piu utili e piu maturi con- 
sigli'di quelli che non valgo a darti ora. 

Accettali come sono, c prendi un abbrac- 
cio e un bacio. 

60. Caro Amico. 

Immagina uno che abbia sortito dalla na- 
tura un core e una mente capaci di qual- 
cosa ; assuefatto a credersi il primo e il 
piu bello della Cura, per la casa sua e 
V unica di quel luogo che abbia le Persia¬ 
ns ,o che rimetta piu olio o piu farina di 
castagne ; che abbia imparato dalP a b c 
tino spiegare le sclcctac c vctcri iestcuncn- 
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to o dal maestro della Comune, o dal Pro- 
posto ; che a quindici anni, durotto la par¬ 
te sua, gretto di modi o anco un po’ sel- 
vatico, sia calato al piano per andare al- 
V Universita , portandoci un cervello che 
nelle sue ambizioni non si spinge piu la 
d’ una Condotta se si da alia medicina, o 
della Procura, o d’un Sotto-canciellerato, 
se si butta alia legge ; che laggiu in quella 
baraonda di scapestrati , in quell’urto di 
costumi e di temperamenti tanto diversi da 
quelli lassu, si scrosti appoco appoco del 
ruvidume portato di suo e gli s’appiccichi 
un po’ di bene e forse tutto il male del mon- 
do grande ; costui, nei pochi mesi di va- 
canza, avvezzo alle lastre piane si lamen- 
ta di quel saliscendi, e comincia dal tor- 
nare a malincuore, a rivedere con viso di 
noncuranza la sua biccicocca, e stare in 
sussiego e in aria di disprezzo coi suoi 
paesani perche non fumeranno, perche si 
metteranno la cravatta a traverso. Addot- 
torato, passa in una citta anco piu gran¬ 
de, per modo d’ esempio nella capitale, e 
la tuffandosi sempre piu negli studi, nella 
folia e negli usi cittadineschi, s’assuefa 
alle morbidezze, al liscio, alle disinvoltu- 
re interne ed esternc della gente come va. 
Ritieni sempre che abbia cuore e cervello 
ben disposto e che si sia imbarcato in quel 
maremagnum , non credendo di perdersi 
ma d’ andare a far capo a un Messico, a 
un nuovo Peru di delizie e di belle cose. 
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Gia la Procura o la Condotta non sono piti 
da gran tempo le colonne d’ Ercole della 
sua mente: sogna posti piu eminenti, co- 
noscenze migliori o piu superbe di quelle 
contratte agli studi , amori meno grosso- 
lani di quelli di montagna, o meno da stra- 
pazzo di quelli dell’ universita. Passa tre, 
quattro , cinque anni confuso giu nel bu- 
glione o solamente notato dal la figliuola 
di un notaro o d’ un pizzicagnolo ricco che 
vuol farsene un marito , da qualche vec- 
chia arrembata , per il colore bronzino , 
per la flgura quadra e ossuta. Gia la su- 
perbiola di credersi il primo del suo pae- 
se e stata rincalcagnata dal trovarsi tra 
gli ultimi di cola... (Non continua). 

61- A ftlatteo Trenta. (1) 

' Pescia, 19 dicembre 1840. 

Mio caro sig. M atteo. 
Scrissi quelle pocbe cose a Giovannino 

come detto V animo ricordevole d’ aver 
sempre desiderato una guida e di non a 
verla trovata mai. Quanti passi inutili si 
potrebbero risparmiare ai giovinetti se i 
maestri invece di gonfiarsi della bona e 
dell’autorita del titolo, sentissero veramen- 
te la carita dell’ ufficio loro ! Mirano a in- 

(l) V autografo trovasi presso il signor 
Marco Tabarrini. 
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gombrarci la testa di citazioni, la coscien- 
za d’ ombre, il cuore di vernice e di gelo 
e cosi pieni e non nutriti, lisciati e non 
condotti a pulimento , ci abbandonano in 
questi amari laberinti del mondo. Per dieci 
anni di confusione , d’ errore e di vergo- 
gna, s’ arriva a vederci lume spesso quan- 
do P occhio non e piu in grado di soste- 
nerlo: poi doventati falsari o scettici, ci re- 
galano il titolo di saggi. 

Come ho viva nell’animo Pimmagine e 
il dolore dei primi anni della mia giovi 
nezza, cosi avrei voluto cbe le parole di- 
rette a Giovannino fossero tanto efficaci 
da preservarlo almeno in parte dal con* 
tagio che ci ha contaminati tutti. Se P a* 
nimo mi prestera nuove forze, tornero 
quando sara tempo ad animarlo su questa 
via per la quale sono andato e vado tut- 
tora poco sicuro io medesimo. Trista con- 
dizione. 

La signora Cecilia m’ha fatto sapere il 
suo desiderio. Oggi non potrei copiarle 
quello Scherzo, ma glielo faro avere quan¬ 
do prima. 

La ringrazio dell’offerta che mi fa di 
fare una corsa a Pescia per rivedermi pri¬ 
ma della mia partenza. Veramente Ella tro- 
va nell’animo suo sempre nuovi modi di 
obbligarmi. Avrei desiderato di trattener- 
mi qua ancora Jungo tempo, ma ho dovuto 
cangiare proponimento, non per elezione, 
ma per necessita. Puo essere che io passi 
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di costa, c in questo caso starcmo insie- 
mo almeno dieci minuti. 

Ella c raolto piu giovane e molto piu sag- 
gio di me (glielo dico di tutto cuore): pro¬ 
fits della saviezza e dell’ eta secondando 
la sua naturale propensione. Mi guarderci 
bene dal darle dei consigli (forse mi son 
fatto troppo avanti con Giovannino ) , ma 
non mi tratterro mai dal confortarla ad oc- 
cuparsi utilmente, a nutrirsi nel cuore l’a- 
more scbietto e civile degli studi , uuico 
desiderio dell’uomo che non partoriscc do- 
lore. 

Dia un abbraccio per me a Giovannino 
e mi conservi la sua affezione, della qua¬ 
le faccio moltissimo conto, come di tutte 
le cose che partono dal cuore. 

62. A E/latteo Trenta (1). 

Mio caro Matteo. 

Novantanove per cento vcrrd a Lucca ; 
ma se mai non venissi ncppur quest’anno, 
non mi lapidate, per carita. Chi m’invita, 
a fare il vagabondo, m’invita al mio gio- 
go , molto piu quando di stazione in sta- 
zione si trovano del le care persone come 
sarcste voi, Ridolli c qualcun altro che non 

(1) L’autografo trovasi presso il Signor 
Marco Tabarrini. 

Giusti Epist.— Vol. I. 21 
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nomino per non fare una litania. Qua, sa- 
pete come si campa in fatto di tenerezza 
e di cordialita; se non lo sapete , meglio 
per voi: io lo so; e dopo molti e molti fia- 
schi d’acqua del Tettuccio che ci ho bevuti 
sopra , ora per la grazia di Dio mi sento 
disostruito affatto; pure gli sbadigli di quan- 
do in quando mi /anno guerra, come il Pe- 
trarca diceva de’sospiri. 

Non so chi abbia portata a casa la vo- 
stra lettera , perche stamani appunto mi 
son levato all’alba di Meino, e m’ha fatto 
meraviglia di vederla tutta lacera e mez- 
za dissigillata come se fosse passata at- 
traverso ai felicissimi e umanissimi e ci- 
vilissimi Stati del Duca di Modena. Man- 
co male che noi non siamo gonzi e che i 
nostri segreti gli possono appiccicare an- 
che alle cantonate, altrimenti chi sa a quanti 
ripieghi, a quante beate ipocrisie sarebbe 
stato di bisogno a ricorrere per annebbia- 
re la nostra corrispondenza. Di certo, qual- 
cuno l’ha creduto sua a motivo del CLiia- 
rissimo che era sulla sopraccarta, super- 
lativo che tutti danno e tutti vogliono a 
tutto pasto, tanto che oramai bisognera di¬ 
re nelle mattutine e nelle vespertine ora- 
zioni ( e correggere anco nelle preghiere 
della Chiesa) a pesteyfame e clarissimo li¬ 
bera nos, Domine. Voi me l’avete dato di 
buon animo, io da voi per questa volta me 
lo son beccato di buon animo, ma non me 
ne date piu, mai piu. Gia non so se sap- 
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piate che in quest*altro Congrcsso sara 
proposto dai professori di fisicadi dar piut- 
tosto del Diafano, o piu italianamente par- 
lando, del Trasparentc. Oh mi piacercbbe 
molto potere scrivere: A1 Diafanismo Sig. 
ec. ec., A1 Molto Trasparente Professorc 
ec. ec. 

Un abbraccio a voi e a Ridolfi con tutto 
il cuore, che per voi vorrei che fosse dia¬ 
fano e trasparente, perche vedereste come 
ci state. Addio. 

63. 

Un vocabolarista, un linguista, un paro- 
laio della vostra risma, della vostra fatta 
e portata , mette in soggezione , fa stare 
col male in corpo e col porer'a me, chiun- 
que voglia, presuma, abbia faccia di farsi 
avanti, d’impancarsi a scrivergli. Una let- 
tera che vada per le corte e per le lisco 
scritta alia buona , alia franca , alia ami- 
chevole , senza frasche, senza arzigogoli, 
senza girigogoli, non va a sangue, non e 
per la quale , non e il caso , non e quel 
che ci vuole. Ci vogliono frasi, modi, pro- 
verbi , grazie di lingua , buttati la a rifa- 
scio e colla pala, per acquistarsi grazia , 
favore e benevolenza, e v’entrino pure co¬ 
me il cavolo a merenda, come Pilato ncl 
Credo. Soprattutto bisogna andar per le lun- 
ghe, pigliarla alia larga, battere la cam- 
pagna, dire le cose stesse in tre, in quat- 
tro, in dieci maniere, come fanno tutti gli 
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Accademici e come mi provo a fare io per 
onorarvi secondo il grado, secondo il me- 
rito, secondo il dovere. Certo , e un por- 
tar legne al bosco , acqua alia fontc , ca- 
voli a Lcgnaia, tavole a Fium’ Albo, e se 
volcte, 

Notlole a Atene, e coccodrilli a Egitto , 

venirvi sulla faccia con questa farragine , 
con questo caos, con questo maremagnum 
di roba. . . •. 

(Non continua). 

64. A! Professore Atto Vannucci. 

Pescia, 15 febbraio 1841. 

Mio caro Vannucci. 

Mille scuse per il silenzio incivilissimo , 
e duemila ringraziamenti per i due opu- 
scoli che mi mandasti in regalo. Godo di 
vedcrc che c’ e tuttavia chi scrive bene 
senza affettazione e liberamente senza li- 
cenza, e ti sono singolarmente tenuto per 
quella nota che da alle gambe ai tanto de 
cantati proteltori delle lettere. lo gli ho a- 
vuti sempre in tasca (parlando di persono 
basse mi sia lecito usare parole accomo¬ 
date al subietto), e con essi ho avuto in 
tasca chi ne ha ricantato le lodi. Bravo 
Vannucci, crocifiggili. 

Di me non so cosa dirti. Ho mille pro- 
getti e non ne eseguisco uno. Mi ronza 
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conlinuamente nel cranio quella terzina 
dantesca, 

.... sempro l’uomo, in cui pensier rampolla 
Sovra pensier, da se dilunga il segno, 
Perche la foga l’un dell’altro insolla. 

Gia non mi son mica proposto di far lo 
scrittori, nonostante vorrei corrispondere 
in qualche modo al favore che mi viene 
dagli amici. 

Sono stato cinquanta giorni a Firenze; 
ora sono per poco tempo qua , e presto 
tornerd all’ombra della cupola di Brunel- 
lesco. La ho fatto delle conoscenze che de- 
sidero di accarezzare, sperando di non tro- 
varmi ai soliti mutamenti di scena. 

Sappi che il V.... s’e preso bestialmen- 
te del Brindisi di Gireila, e che io ci ho 
avuto un gusto matto. 

Salutami Y Arcangioli e seguita a voler 
bene a questo negligente. 

65. A.Ridolfi. 

1841. 

Mio caro signor Ridolfi. 

M’ha invogliato a scriverle Lorenzo Be- 
nedetli, facendomi vedere una sua lettera 
piena di cortesia sul conto mio. Ella e sin- 
cero, lo so e l’ho veduto, ma in ogni mo¬ 
do , a parte le sguaiaterie volute dal Ga- 
lateo, si stringono i legami d’una primis- 
sima conoscenza , e doventano nodo del- 
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l’amicizia. Per me non so stare cost sul- 
l’ale con persone che mi piacciono, o alle 
quali vedo di non esser riuscito discaro. 
£ tanto breve la vita, che, per istare un 
po’alla buona tra noi, e bene scorciare la 
strada , specialmente quando siamo stati 
tanto a trovarci. Mi duole di non poterla 
secondare nel suo desiderio di pubblicare 
quei pochi versi nel Giornale dei Nobili. 
Furono scritti negli ultimi marzo passato, 
per un giovinetto carissimo al mio cuore, 
e poi destinato a mostrare il viso in una 
delle solite Strenne che esce a Firenze col 
titolo Rosa di Maggio. Se ho date la a pub¬ 
blicare quelle strofe, immagini se non vor- 
rei darle a lei; ma oramai sarebbe un fa¬ 
re a quel 1 i la finestra sul tetto, e sebbene 
io non sia mai alle prese , grazie a Dio , 
coi tipografi , conosco , per sentita dire , 
rumor della bestia. Dall’altro canto, le Si¬ 
gnore, novantanove per cento, non le sa- 
rebbero punto grate di questa pubblicazio- 
ne, come non lo saranno di certo all’edi- 
tore della Rosa di Maggio. Vogliono per lo 
piu o i ciechi nati, o gli acciecati nell’e- 
brieta del senso: i primi per nascere l’ara- 
bizione e per provarci sopra i loro capric- 
ciosi artifizi, i secondi per macchine di pia- 
cere; la povera canaglia di quelli che han- 
no e sentito e veduto, e derisa, o fuggita, 
o calunniata. Gia i piu, tanto dell’uno che 
dell’altro sesso, quando sanno d’avere of- 
feso, o di non potere amare quanto do- 
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vrebbero , si voltano a calunniare a con- 
solazione dell’ animaccia vile e sbiadita. 
Non dico che questo gran libro in tante 
pagine di falsita e di vitupero non neab- 
bia scritte alcune a caratteri belli e con- 
solanti. Conosco persone per le quali si 
tornerebbe a vaneggiare nella beata fede 
dei diciotto anni; 

.ma son si poche, 
Che le cappe fornisce poco panno. 

Tiriamo via: oramai il mondo e fatto 
cosi, e peggio per noi che ci siamo inte- 
ressati di non volerlo pigliare come vie- 
ne. In ogni modo ho avuto piacere che le 
sieno capitati in mano quei versi, perch& 
spero le avranno fatto vedere Tanimo mio 
dal lato di certi affetti che si credono in- 
compatibili col mio modo di scrivere piu u- 
suali. Taluni mi tengono per uno scettico , 
per uno che ride di tutto, per non aver mai 
saputo piangere di nulla. Eppure non ho 
mai deriso la virtu, ne messo in burla certi 
principii d’onore, dei qu&li l’uomo onesto si 
ciba e si conforta. Lo scettico non tiene n6 
dai buoni ne dai cattivi; io una parte credo 
di tenerla, e non la peggiore di certo. Spe- 
rava che sotto le palpebre di quel riso si 
sarebbe scorta la lagrima nascosa , e molti 
ce l’hanno veduta : colpa mia se a tutti non 
vien fatto di trovarcela* 
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66. A Giuseppe Vaselli 

Mio caro Beppe. 

Se io per corrisponderti pienamente, ti 
mostrassi nudo il mio cuore , ci vedresti 
errori rnille volti scontati e pianti amara- 
mente, e piaghe immedicabili. Quando cre¬ 
do d’avere espiato i primi per mezzo d’ope- 
re migliori, me li trovo a un Iratto ributtati 
in faccia da chi meno dovrebbe farlo, e se 
a volte mi pare che le ferite profonde ab- 
biano fatto pace per sempre, sento ben pre¬ 
sto e al minimo tocco, che tornano a geme- 
re e a sanguinare. A te lo dico e so di non 
dirlo inutilmente: sono in un momento nel 
quale avrei bisogno di piangere nelle tue 
braccia , e non avendo qua persona della 
quale mi fidi, tra tanti ai quali potrei ricor- 
rere per sollievo e a Firenze e altrove, 
scelgo te che in pochi giorni mi sei diven- 
tato amico di tanti anni. Mi tiene qua il 
matrimonio di mia sorella, che non sara 
piu a settembre, ma nel giugno prossimo; 
altrimenti, credilo, sarei corso a Prato in 
seno della tua famiglia, come in quello di 
mia madre. Beppe mio, risorgero e forse 
presto , ma ora sono in terra , inabile a 
rialzarmi come un fanciullo ; e mi ci ha 
spinto la mano di tale che io feci padrona 
della vita mia , e alia quale sperava ora- 
mai di dare interamente questi ultimianni 
della gioventu 

(Non Continuo). 
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67. A Francesco Farinola 

Mi© caro Checco. 
Vorrei che tu non facessi copiare sul tuo 

libro la Canzone a Dante, perche ho vo- 
glia di ritoccarla , e che dicessi a Castil- 
lia di darla a leggere se vuole, ma come 
cosa che ha bisogno dell’ultima mano. In 
codesto lavoro , I’onore di Dante pericola 
col rnio, e non vorrei rinnovare al Poeta 
]o strazio di Santa Croce e di sotto gli Uf- 
fizi. Mi dispiacerebbe ancora di vederla gi- 
rare e malmenare come le altre compa- 
gne che parlano una lingua da serve; fi- 
gurati cosa sarebbe di lei che parla turco.. 

68. Al Marchese Gino Gapponi 

Mio caro Gino. 
. . . . Dicono i dotti che i primi con- 

nubi si facessero per via di ratto. Poi, pres- 
so taluni popoli, nel rito fu conservato un 
simulacro di contrasto tra lo parti con- 
traenti, e cio o per memoria del fare an- 
tico, o perche non paresse che la fanciul- 
la uscisse volentieri dalla casa paterna. 
Ora questa usanza si conserva nei monti 
di San Pellegrino. Lo sposo e i parenti 
dcllo sposo, vanno armati alia casa della 
fanciulla, ed hanno alia testa il poeta del 
luogo, a cavallo, vestito all* eroica secon- 
do lui. I parenti della sposa appena li veg- 
gono, si fanno sull’uscio armati essi pure, 
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e li ricevono con ingiurie e con minacce 
come se andassero per rubare. AJlora il 
poeta si fa avanti e dice che non per ru- 
bare o per altro danno , ma son venuti, 
per cogliere il piu bel fiore che sia nello 
orto di casa. Quelli della sposa udito que- 
sto, fanno venire sull’uscio la piu anziana 
di famiglia , e domandano se e quello il 
fiore che cercano. No, rispondono, codesto 
non e un fiore ma una pianta annosa. E 
cosi di vecchia in vecchia, dopo una sto- 
ria piu o meno lunga, mostrano finalmente 
la fanciulla , e detto che quello e il fiore 
vero, si fa il pateracchio e addio. 

69. A1 Professors Giuseppe Vaselli. 

Firenze, 24 aprile 1841. 

Mio caro Beppe. 

Sento di scriverti per bisogno dell’ ani- 
mo come a un amico dell'infanzia, e vor- 
rei avere cuore piu nuovo per metlermi in 
perf'etto accordo con te. Se potessi vivere 
a lungo come ho vissuto ne’ pochi giorni 
passati costa, forse potrei ritemprarmi del 
tutto, forse anco no: chi pub sapere se le 
piaghe del dubbio e dello sgomento sono 
sanabili mai? Ma non ci turbiamo questo 
primo momento di vera gioia: quando ne 
avremo goduto di piu, parleremo delle ama- 
rezze passate. 

Ebbi un viaggio buonissimo, se non che 
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m’allontanavo di costa ove so no tomato 
mille volte in questi pochi giorni. Trovai 
mamma a Firenze, come aveva immagina- 
to, e questo mi compensd in parte. In Fi¬ 
renze sono stato assediato al solito, e gio- 
vedi specialmente ebbi almeno sei persone 
qui in casa che m’impedirono di scriverti, 
come aveva stabilito. Bisogna che stiacon 
mamma e con mia sorella per condurle 
qua e la a provvedere una parte del cor- 
reao, cosa che mi rincresce per piu conti. 
Mi rincresce perche non ci sono avvezzo 
e non m’intendo di nulla, e quelle stare a 
tu per tu coi rivendigliuoli m’ infastidisce 
orribilmente; mi rincresce poi perche que- 
sta faccendami rammenta il distacco che 
dovr6 fare da questa mia unica sorella, che 
oramai avrei voluto avere sempre vicina. 
Cosi distaccandosi dai nostri cari s' inco- 
mincia a morire. 

Andero a Pescia martedi prossimo: cosi 
desiderano tutti di casa mia, ed io mi la- 
scio condurre. Veramente avrei desidera- 
to di rimanere qua per vedere di sistemar- 
mi un poco meglio. Questo andare e ve¬ 
nire m’interrompe tutto, ed io gia comin- 
cio a sentire il bisogno dell’ordine e della 
quiete. Perche non mi sia ritardato il vero 
piacere di sapere qualcosa di te, dirigi a 
Pescia la risposta , e di la ti sapr6 dire 
quanto mi tratterro ; e quando tornerd a 
Firenze. 

Godi, Beppe mio, codesto stato di pace 
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e di gioia domcstica. Io nelle poche ore 
che ho passate in casa tua ho contempla- 
to il dolce spettacolo d’ una famiglia che 
cresce lieta e sicura nell’ araore e nella 
fiducia reciproca. Una sposa comela. tua 
e tre bambini , bastano alia felicita d’ un 
uomo del tuo cuore. E tu meriti questo 
bene, e vedo anco per una volta che la 
fortuna non e sempre cieca. Saluta tanto 
questa tua compagnia , ed un caro bacio 
per me al frulto del vostro amore : oh! 
gran parte di me (e la migliore) e rima- 
sta con voi. 

70. Al Professare Giuseppe Vaselii. 

Pescia, 7 maggio 1841. 

Mio caro Beppe. 
Non mi far carico d’avere indugiato due 

o tre giorni a risponderti: pensa che io era 
qua col paese e colla casa sottosopra , e 
per le feste e per lo sposalizio di mia so- 
rella, che non sara piu a settembre , raa 
ora a giugno. Non e passato giorno che 
tu non mi sia tomato e dimorato lungo 
tempo nella mente , e che io non abbia 
sentito sempre vivo a un modo il deside- 
rio di rivederti. Certamente , tu potresti 
riempire un gran vuoto nell’animo mio; ma 
in quanto a freschezza d’effetti (se e leci- 
to esprimersi cosi)ci troveremmo in gran- 
dissima disuguaglianza; io ti rimarrei mol to 
al di sotto. Non credere che assuma ma- 



— 333 — 
schera di scettico , oh no ; il cuore bolle 
tultora, ma il labbro e gelato , colpa del 
sorriso compassionevole die ho creduto di 
destare , palesando le intime agitazioni, 
chiamate pazzie. 

Mi scrisse Scipione Borghesi; emi scris- 
se in mododa mettermi in un grande im- 
barazzo. Scuse, elogi, parole di reverenza. 
Oh gliene sono gratissimo e di vero cuore; 
ma questo non e cibo per me; ho bisogno 
d’amici, non d’ ammiratori. Fammi il pia- 
cere di dirglielo tu, clie quando mi scrivc 
vada per la piu liscia con parole casalin- 
ghe: ma diglielo in altri termini, cheque- 
sti risentono forse un po’ troppo della fi- 
sonomia del signor padre, e potrebbe p<h 
gliarli a traverso, sebbene io gli usi cosi 
per abitudine senza acrimonia. 

Goderai questa bella stagione in campa- 
gna fra le dolcezze della famiglia: io pure 
sono qua a fare altrettanto, e oramai mi 
tratterro fino al tempo clie dovro accom- 
pagnare mia sorella a Arezzo. Pochc e 
quasi solitarie sono le gioie che godo, ma 
dolci e serene , per quanto e dato a noi, 
razza biliosa e irrequieta. Cerco di non 
perdere il tempo attatto, ma chi sa^ Pure 
le ore mi passano e non all’osteria. 

Non so dirti ancora nulla di positivo in- 
torno a cio che riguarda Orlandini. Bado 
a dire che l’hanno a fare con persona che 
paga ma non si compra: del rcsto se la 
strighino fra loro. 
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71. A Massimo D’Azeglio 

Firenze 17 agosto 1841. 

Mio caro d’Azeglio. 

Vi ringrazio: m’avete comraosso, esalta- 
to, confortato P anirao. Bravo , non sono 
asmatiche declamazioni di tribuna o darau- 
ricciolo (che oramai somma lo stesso, gra- 
zie, ai pagliacci), non sono cervellotiche- 
rie di cannibali spiritati che calunniano i 
tempi e la gente per sollecitare le furie 
della marmaglia invasata , e per isbaraz- 
zarsi dell’indole di macellaro; ma sono na- 
turali e schiette espressioni d’affetto veri, 
sono cose sentite e vedute, immagini sante 
e forti che scuotano la meote vivificando- 
la; racconti di sventure atroci, amare; ma 
perdio almeno si respira, almeno s’incon- 
tra un amico, si iegge una parola di re- 
frigerio e di speranza. 

Non ve lo dico per dire, ma perche Pho 
provato dopo la lettura del vostro libro ho 
sentito il bisogno, proprio il bisogno di ri- 
vedere i nostri grandi rottami della gloria 
di quel tempo: mi sono aggirato per que- 
ste vie con un sentimento d’alterezza e di 
fiducia non mai provato fin qui, e mi sa- 
aei strappati di dosso questi cenciucciacci 
aidicoli degna buccia d’anime di sughero. 

So che lo leggono, lo vedo sopra molti 
tavolini, fara del bene di certo; ma siamo 
una razza sbiadita : il cuoriciattolo dello 
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stupido nipotame treraola e si raggrinza al 
sospiro dei nonni, slargandosi piuttosto 
al solletico delle stramberie galvanichc dei 
eiarlatani d’ oltremonte, per fare un salto 
o due, e poi giu, piu raorto di prima. 

Tornate qua: tutti vi vedranno volentio- 
ri, non fosse altro per gratitudine: noi poi 
v’ accoglieremo coll’ animo che sente rc- 
stringerc i legami dell’antica amicizia da 
un affetto di piu. 

Salutate tanto e poi tanto la vostra de- 
gna Signora, e accettate un abbraccio di 
congratulazione dal vostro affezionatis- 
simo. 

Firenze, 26 scttembre 1841. 

P. S. Nel primo moto del piacere pro- 
vato alia lettura del vostro libro, vi scrissi 
questa lettera, e poi non la mandai temen- 
do d'apparire adulatore o esagerato, tanto 
la mala fede letteraria m’ ha messo in so- 
spetto anco di me medesimo. Dopo quasi 
un mese la ritrovo sul mio tavolino , la 
rileggo e sento d’avere scritto quello che 
tuttavia m' e rimasto nell’animo. Ve la 
spedisco ora tal quale, non senza rimorso 
d’essermi lasciato vincere da una paura 
gretta e ridicola degna d’un giornalista ri- 
pentito, piu che d’un galantuomo che sen¬ 
za ritegno dice all’ amico quello che pens a 
con tutta Peffusione del cuore. Addio. 
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72. A Giuseppe Giusti. 

Milano, 13 novembre 1841. 

Carissimo Giusti. 

Appeno avuta la vostra lettera, appena 
Iotta, 1* ho portata a mia moglie , e se ci 
abbia fatto piacere non ve lo dico. Dopo 
aver lavorato un pezzo sentirsi dire un po’ 
di bravo, bisogna confessarlo, e un gran 
gusto. Sentirselo poi dire da un uomo co¬ 
me voi, lo considero veramente come una 
ricompensa, e la valuto, come dite benis- 
simo, assai piu che gli articoli di Gazzet- 
ta. Quel che poi veramente mi consola 6 
il sentire che lo spirito del libro non sia 
disapprovato, e che non porti disistima pel 
carattere dell’autore. Dico consola perche 
v’ 6 stato chi invece di dire: Si cede che 
Vautore 6 un galantuomo, ha detto: Si vcdc 
che dev’ essere un birbante. Ed a me che 
parve di non esserlo , mi pareva la cosa 
un po’dura. Yi ringrazio insomma di quel 
che pensate di me e del mio lavoro, e vi 
ringrazio d' avermelo scritto. Perche non 
mi restasse nulla da desiderare bisognava 
anclie dirmi qualcuna almeno delle cose 
che vi dispiacciono , sia sul pensiero che 
sullo stile e la lingua. E se voi Toscani 
voleste avere un po’di carita per i non To¬ 
scani e dir loro le parole di lingua par- 
lata, quando ne impiegan altre, si verreb- 
be a poco a poco a scrivere men male che 
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non si scrive nel resto deli’Italia, ed a po- 
co a poco s’acquisterebbe quest’unita. 

Se il cuore v’ispira di fare un’opera buo 
na, sapete dunque quel che avete da fare. 
Mia moglie m’incarica di salutarvi, io v'ab- 
braccio con quel cuore e quella stima che 
sapete. - 

Vostro ajfezionatissimo 

Massimo d’Azeglio. 

73. Caro Amico. 

II caso che mi descrivi nella cara tua 
del di. d veramente lagrimevole. Chi a- 
vrebbe detto, quando si compiaceva tanto 
dell’acquisto di quel faeton, che ne sarebbe 
stato rovesciato dalla furia dei cavalli e in- 
franto fra le ruote? Poveretto! io mi sono 
sentito stringere il cuore, non tanto per- 
che ogni uomo dabbene deve partecipare 
delle disgrazie de’suoi simili, quanto per 
Feta conforme che suole esser motivo di 
piu speciale commiserazione. 

Tu non lo conoscevi che di vista, ed io 
me ne congratulo perche cosi sara stato 
meno vivo il dolore; perch6 per quanto 
tutti gli infelici debbano avere una lagrima, 
gli amici vogliono esser piariti con mag- 
giore amarezza 

Per la puntura della rimembranza. 

Ma chi diavolo e stato che t’ ha messo 
in capo di scrivere de’versi per la sua mor- 

Giusti Epist.— Vol. I. 22 
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te? qualche parente forse, oppure alcuno 
di quelli che non sapendo un’ acca della 
ragione delle arti deirimmaginazione pre- 
tendono di dare il compito agli ingegni che 
le esercitano ? Per carita , se hai avuto 
quello che pochi hanno , fantasia cioe ed 
animo gentile , non ti lasciar guidare da 
questi sconclusionati, i quali credono dif- 
ficilissimo quel po’che sanno far loro, e al- 
trettanto facile quello che altri sa fare. 

E vuoi consigli da me sul modo di trat- 
tare quest’argornento '? Ma, Dio mio, non 
t’accorgi da questo soltanto che tu non fa- 
rai nulla di buono? Ove troverai le lagri- 
me per piangere e per far piangere se non 
senti P ispirazione del dolore | Farai bei 
versi a misura d’oro di zecchino, di variata 
armonia, di bellissima disposizione , inat- 
taccabili per la lingua, attinti ai purissimi 
fonti... e poi ? Gelo e sbadigli. Pure se m’hai 
creduto capace di suggerirti un piano, non 
voglio mostrarmi scortese; ma avverti che 
io intendo che debba servire a chi vuole 
scrivere senza sentir nulla. 

Ecco un sunto d’un’Ode di genere clas- 
sico di urio dei migliori letterati italiani in 
morte d’un amico stramazzato da un coc- 
chio. II metro oraziano con Pultimo verso 
tronco e rimato a mezzo. 

Strofa ta. Biga volante-ruote volubili— 
asse fervido — alipede — la spuma che ca¬ 
de a ingemmare come neve il freno.—Pera 
la memoria di chi invento Puso dei carri— 
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per lui fa insanguinata la palestra elea— 
per lui Ippolito fa vittima di Nettuno, sde- 
gnato per lo spregiato amore della ma- 
trigna. 

Osseroazione. Per pochi che rimasero 
vittiraa dell’indocilita dei cavalli . e falso 
prendersela coll’uso di essi utilissimo—la 
palestra elea era cagione d’ indipendenza 
e di virtu — Nettuno fa una trista ligura 
difendendo l’incestuosa matrigna. 9 versi. 

Strofa 2a. O arte funesta! Tu spingesti 
a morte.... L/Arno ti vide esangue fra la 
polvere , e mettendo un grido si velo gli 
occhi. 9 versi. 

Soliti luoghi comuni. 
Strofa 3a. Le Ninfe fecero eco a quel 

grido e tutta Italia l’udi—Se ne dolse l’Ar- 
cadia, e le Muse (al solito) piansero e fe¬ 
cero onta al crine. 9 versi. 

Strofa 4a. Che valse a lui il censo e la 
bellezza del lo forme V 

L’ urna a quest’ora deve essere in bri- 
cioli, come devono essere fracassati tutti 
gli usci della povera gente e dei grandi, 
dai calci della morte.'Pare qui ti consiglio 
a rubare a Orazio il volubilis urna, e Yaequo 
pulsat pede. 

Strofa 5a. Tornerai a dire, ma in altre 
parole, che gli fu inutile il censo e Faspefto 
deiforme. E poi ci darai la nuova fresca e 
importante che Dite e sordo alia pieta, ne 
lascia, per piangere che si faccia, varcare 
due volte il rio nero e lucente. 
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Strofa 6a. Nod occorre dire che deve 

scappar fuori Orfeo: che al tocco della sua 
lira cessa di sibilare la bella capillatura 
delle Eumenidi, e il Barcaiolo da il passo. 

Strofa 7a. Qui, per finire, volgiti a qual- 
che residuo di pastorello ed esortalo a ten- 
tare l’impresa d’Orfeo, dicendo a lui che 
come il vate treicio e possente ad ammol- 
lire i ferrei petti degli Dei dell’ Erebo ec. 
ec. ec. 

Strofa 8a. Presagisci che tornera col can- 
tino, che avra da Cerbero la solita lecca- 
tina ai piedi, come l’ebbe Enea quando col 
ramo d’oro in compagnia della Sibilla sce- 
se nella notte terribile. (Vedi Ant., novem- 
bre 1821). 

Quest’ Ode potrai scriverla con tutto il 
tuo comodo dopo pranzo, e la terminerai 
prima d’aver fatto il chilo senza punto al* 
terare la digestione. 

Se poi sei romantico, ricordati del genio 
del male, ruba a Manzoni Yonda del ca- 
valli necessarissima sempre, ma qui indi- 
spensabile. Bada di non dimenticare valan- 
ga, camoscio, vallea, burrone, tiubi veleg- 
gianti per I’aere, e la descrizione della Com¬ 
pagnia della Misericordia. Quanto al metro, 
puoi sciupare uno di quei tre del Manzoni, 
seguito da tutti fuori che coll’ingegno. 

Il piano non importa. 
Se poi l’amico potesse consigliarti a mo- 

do suo, Parce sepulto. Addio. 
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74. Ad Andrea Francioni. 

Mio caro Drea. 

Vorrei sapere da te , cho sei un Acca- 
demico della Crusca non peltegolo ne am- 
raalato di bigotteria grammatical, quale e 
il vero significato di questo modo di dire: 
a macca. Me lo sono trovato sotto la pcn- 
na, e di certo non Pho sognato ne invcn- 
talo; vedi un po’se c’e un testo che lo san- 
tifichi e che ne dia il vero significato , e 
se puoi tenerraelo a battesimo. 

Venni qua a malincuore, e ci sto piu per 
impegno che per altro. Non 6 stato mai 
paese per me , ne io per lui (se e lecito 
appiccicare a un luogo il pronome destinato 
alia persona, perche con voi altri; o rigori* 
sti o no, vacci scalzo).. . (Non continua). 

75. A1 Professore. 

Stimatissimo signor Professore, 

Mi dicono che Ella parla vantaggiosa- 
ipente di me , ed io a dirgliela coi modi 
schietti del cuore e della lingua , me ne 
tengo come d’un fiore alPorecchio; ma av- 
verta bene che le sue lodi, avendo gran- 
dissimo valore, potrebbero riuscir troppo 
grave carico per le mie spalle, deboli per 
sostenere un’ approvazione di tanto peso. 

Per mostrarle in qualche modo la mia 
gratitudine , la prego ad accettare questo 
ghiribizzo, scritto per dare un po’la baia 
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a quesli filosofi umanitari, i quali batton- 
do la comoda carapagna delle generality 
si provano ad imporne alia vana moltitu- 
dine col vaniloquio delle loro aeree dot- 
trine. 

Quando ogni nazione fosse padrona in 
casa sua, si potrebbe corninciare a par- 
lare di fratellanza universale ; ma fino a 
tanto cbe ci stanno sul collo certi miei 
buoni padroni nati in Barberia, io nell’al- 
zarmi e nel tornare a letto continuero a 
brontolare in vece del pater nostcr questi 
due proverbi toscani : 

Tre fratelli, tre castelli, 
Ognun per se e Dio per tutti. 

Passi sopra al tuono burlesco, e mi con- 
servi la sua benevolenza. 

75. A Dario Bastianelli. 

Mio caro Dario. 

La tua lettera ha tutta 1* aria di una pre- 
dica: prima cerca di conciliare l’animo, 
poi raccomanda 1’elemosina, minacciando 
in caso di rifiuto: come suol fare il popo- 
lo napoletano con San Gennaro. Avrai quel- 
lo che vuoi, ma a suo tempo. 

M* hai fatta cosa gratissima a scrivermi 
e a parlarmi della... sebbene (arfasatto che 
non sei altro) ti sei dimenticato di dirmi 
come sta di salute. Essa e una delle pri¬ 
me conoscenze fatte da me appena uscito 
di Collegio, in un tempo che io rammento 
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ridendo un poco di me medcsimo, ma non 
senza piacere. Le parole die metti in boc- 
ca a questa bella e gentilissima giovane 
intorno al mio carattere, le credo alquan- 
to esagerato ; pure essa ha dei motivi per 
non credermi un materialista, sapendo con 
quanta discretezza mi sia diportato con 
una sua arnica; sebbene da taluni questa 
discretezza fosse chiamata gretteria o po- 
cliezza di spirito. Veramente io vorrei a- 
verla da fare sempre con donne da stra- 
pazzo , perche allora so di dove si casca 
e non ho paura; ma quando inciampo in 
donne a garbo, perdo la bussola o non so 
fare altro che amarle rimettermi ai loro 
voleri. Ringraziala da parte mia della buo- 
na opinione che ha di me, ma dille che io 
non uso a scroccare elogi, mi credo in 
obhligo di farle sapere che da un tempo 
a questa parte l’indole mia ha sofferto una 
grandissima alterazione in grazia della 
santa ipocrisia, delle cabale monastiche , 
del cattolicissimo egoismo della nostra fa- 
mosa Badessa di fuori di porta. Tu sai qua¬ 
le era 1’ animo mio per costei , e se io 
1’ amassi per passatempo o per vero im- 
pulso dell’animo: ebbene, che ne guada- 
gnai? Dispiaceri infiniti, pochissimi piace- 
ri, e se non avessi saputo cogliere il tem¬ 
po, anche ingiurie e derisioni. Ma ho giuo- 
cato alia palle e so dare anche di contrab- 
balzo, dimodoche essa si levo la sete col 
prosciutto. Essa non s’ accorse, e non voile 
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mai accorgersi che la nostra amicizia era 
invidiata nel paese, e tratto meco come si 
suol fare coi ragazzi, che con un pastic- 
cino si placano; ma perdio sono un agnel- 
lo che quando e tempo so anche ruggire. 
Metterei la testa nel fuoco per una donna 
che avesse fatto un sagrificio per me; ma 
quando si passa la linea. quando si preten- 
de troppo, quando si crede di fare una gra- 
zia lasciandosi amare, io calo il sipario e 
lascio la commedia a mezzo. Ho sempre 
desiderato che si verificasse per me quel 
sogno dal vero amore; ora vedo che e un 
inganno, una novella da mettersi con quel- 
la delle Fate. Le donne o concedono troppo, 
o troppo poco, sebbene io creda piu degne 
d’ affetto quelle che s’ abbandonano all* a- 
mante. L’ amore e una potenza isolata, in- 
dipendenle da tutte le altre potenze del- 
Panimo ; troppa sensualita lo fa morire di 
indigestione; troppa spiritualita, di fame: il 
giusto mezzo, riprovevole forse in politica, 
non lo e in amore. Il darne poi una calda 
e una fredda, 1’ essere oggi platonica do- 
mani maomettana , pare alle donne una 
buona reg;ola, e lo sara cogl* imbecilli; ma 
gli uomini hanno piu stima d’un caratte- 
re fermo ancorache difettoso, che d’una 
perpetua paralisi fra il vizio e la virtu.... 
io temo piu le corna dell’ animo che quelle 
del corpo ; ma saro uno stravagante; e poi 

La mia favola breve 6 gia corapita; 
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e da ora innanzi fuggiro le donne che si 
vantano virtuose, come il diavolo dall’ ac- 
qua santa. Chi ha vera virtu non la porta 
in trionfo, e poi 

Danari e sanita, meta della meta. 

.Credo, nonostanto tutto que- 
sto, che vi siano persone capaci d’ispira- 
re, d’apprezzare e di sapersi conservare 
un vero amore ; ma son corvi bianchi, e 
inciamparle e un vincere al lotto. Addio, 
ho chiacchierato assai. Saluta gli amici. 

77. A Giuseppe bfontanelli. 

Mio caro Beppe. 

Ho dati i miei versi a tanti che roe gli 
hanno chiesti per chiedermeli, e che hanno 
detto bravo perche o in un modo o nel- 
l’altro che dicessero, era lo stesso per loro 
e per me ; pensa se posso esitare un mo- 
mento a darli a te, amico e quasi fratello 
dell’adolescenza, a te che hai scrittetante 
cose carissime, che mi puoi far life to e si- 
curo con un sorriso, e ammonire e correg- 
gere col silenzio. Eccoti La Terra dei mortl, 
che scrissi nell’aprile passato in un mo- 
mento d’ira che m’ era saltata addosso con- 
tro le ingiurie oltramontane. Per me sa- 
rebbe tempo che una volta per sempre fi- 
nisse questo punzecchiarsi di nazione con 
nazione perche in fondo ciascuna ha il suo 
bene e il suo male, e facendo i conti, chi 
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sa chi n’andrebbe al di sotto: ma quando 
le vogliono gli vanno date, e chi si sente 
scottare, tiri a se i piedi. Certo se penso 
che e la raarraaglia dei vagabondi e dei 
giornalisti quella che stuzzica il can che 
dorme , sdegnando di riferire cosi basso, 
non vorrei avere scritti questi versi; ma 
oramai il dato e tratto , e poi se dovessi 
badare alia gente che ho dovuta avere tra 
le mani, dovrei piantarle in bucato ogni 
giorno. La Scritta non te la mando per- 
che non finisce di contentarmi. La pensai 
molti mesi, e alia fine ne feci il primo getto 
a Fiesole, nel maggio passato, ed e quel¬ 
la che t’ha detto Bista Giorgini. Appena 
finita d’ abbozzare, mi venne fatto una cer- 
ta Canzone a Dante che mi distolse da 
quella e m’ esauri lo poche forze che m’a- 
veva date la primavera, perche anch’io 
sono a stagioni. Da quel tempo in poi mi 
par d’essere come fiaccato e non mi sono 
ancora sentito risorgere il bisogno di fare 
un verso, cosa che m’uggisce dimolto, per¬ 
che oramai non provo altro diletto piu vero 
e piu vivo. Avrei bisogno di scuotermi, di 
mutar paese, di vedere cose nuove e genti 
nuove. Non ho nulla che mi leghi forte* 
mente ne qui ne altrove, ma sono un po’ 
irresoluto di natura, e poi non ho tutta 
quella liberta di fare e modo mio. Mio pa¬ 
dre e uscito poco dal Vicariato e mai dai 
felicissimi Stati, e per lui passare i con- 
fini e spiantarsi e tutt’una, tanta e la pau- 
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ra che s’e messa della spesa d’un viag- 
gio anco facendo a miccino. Io che gli ho 
infinite obbligazioni, non lo voglio spavcn* 
tare parlando di passaporti, tanto piu che 
egli, conoscendo 1’indole mia , e sapendo 
che molti e forse anco troppi la conosco- 
no come lui, starebbe in pena per me, e 
sognerebbe ogni notte artigli ducali, reali 
o papali, che mi ghermissero. 

Passando alle lodi che mi dai d’accordo 
con altri, ti confesso che mi fanno molto 
piacere, ma nello stesso tempo mi tengo 
in guardia contro di voi e contro di me , 
per non prenderle troppo alia lettera. Spe- 
ro di poter riuscire a qualcosa, ma mi lido 
di me fino a cerlo segno sapendo come sto 
dentro, e che razza di testa balzana mi 
tocca a portar sulle spalle. Puo essere che 
m’inganni; ma bada , ognuno sa quanto 
corre il suo cavallo, dice il proverbio, ed 
io credo che il mio possa fare pochi piu 
salti. Fino a che avra gambe tirero via; 
quando sentiro che comincerebbe a spe- 
darsi faro punto, e allora chi vuol corre- 
re corra. Beato me se potro riportarlo a 
casa, senza che abbia messo piedi in fallo. 

Hai sentito? hanno proibito il Lunario 
del Baccelli stampato dal Formigli, perche 
nolle Sestine del Quadagnoli son toccati, i 
lucernini, gl’ispettori, i sopraintendenti, e 
presa per tutt’uno la Finanza e il giuoco 
del lotto; o forse, chi sa? perchd nel so- 
netto enimmatico di fondo, il legno b chia- 
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raato grammatica tedesca. Vedi se uno che 
ha seimila baionette deve far caso di que- 
ste minuzie! Ma chi se ne maraviglia do- 
po aver veduto mandare indietro dai feli- 
cissimi Stati auslriaci due o tre avvocati, 
e altri due o tre scienziati che andavano 
al Congresso di Padova? Con quarantarm- 
la caiserlicchi sul Ticino, aver paura di 
due o trecento dotti in corvatta bianca an- 
dati la a litigare sul volvulus batatas , o 
sopra nn ranocchio ! O questi Signori han- 
no 1’ occhio di bove, o piuttosto sono pic- 
cininerie coi loro sottoposti fatte apposta 
per farceli avere in tasca un palmo di piu. 
Se sapranno oltremonte la proibizione del 
Lunario, crederanno che in Toscana ci sia 
piovuto a scriverlo una specie di Galileo, 
da dare un’ altra spinta al mondo, e lo cer- 
cheranno per mare e per terra , se le tro- 
vano, se vedono di che si tratta , povero 
Corsini, povero Granduca di Toscana! 

78. A Pietro Giordani. 

Quei pochi versi scritti per Lei, due anni 
sono, e che le avrei mandati io stesso, se 
non fossero una cosa tanto magra , non 
alludono particolarmente a nessuno. Pri- 
ma di tutto aborro la satira personale, e 
poi non mai pare che certi arfasatti me- 
ritino neppure d’ essere rammentati in di- 
spregio. Ognun dal canto suo cura si pren- 
da : vedremo poi se chi ha la raiccia in 
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mano si lasciera accecare dal turribolo di 
questi religionai non religiosi, da questi 
bottogai dell’uggia. Avverta pero che co- 
desta copia e sbagliata e rnanca d’una stro- 
fa. Quel poco che gira di mio m’ e stato 
sottratto a pezzi e bocconi, e oramai mi 
sara messo in conto di buaggine anco la 
fretta degli altri. Che ci si fa? vogliono i 
figliuoli di cinque mesi, e riescono aborti. 
Di nuovo , ho scritte due o tre cose. 11 
Mementomo contro questa diarrea d’iscri- 
zioni e di necrologie buttate la colla pala 
addosso a tutti senza distinzione. Una 111- 
za di strofe contro quelli che scrivendo 
falsificano 1’ indole propria. II Ballo con¬ 
tro il forestierume. Ma questi per ora non 
posso metterli in corso ; perche mancano 
tuttavia dell’ultima mano, e V. S. dalle 
cose grandi potra facilmente argomentare 
quanto n* abbiano bisogno le piccole. Ades- 
so la fantasia non mi dice nulla, ed io la 
lascio dormire e m’occupo intanto d' una 
raccolta di Proverbi. Ne ho gia raccapez- 
zati, in quattro anni che ne cerco, intor- 
no a tremila, ed e stato per me un lavo- 
ro piacevolissimo perche ho potuto studiar- 
ci la lingua e l’uomo. La prima volta die 
avro la fortuna di vederla ne parleremo, 
e spero che Ella vorra essermi cortese 
de’ suoi lumi e del suo consiglio 
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79. Ad Andrea Francioni. 

Mio caro Drea. 
Fui spinto a chiederti le nuove di mio 

zio, da una voce che si sparse qua, e che 
ci messe tutti in angustia; raa gia era sta- 
ta smentita , e solamente ci disse chi lo 
sapeva che quel pover’uomo era continua- 
mente tormentato dai suoi soliti dolori co- 
lici, che oramai pare che non vogliano far 
pace ne con lui ne con noi. La sua per- 
dita sento che mi sara amarissima , per- 
che da lui a mio padre non faccio quasi 
differenza , tanto e stato buono e amore- 
vole con me: vorrei non trovarmici, o al- 
meno tardi; ma il dolore sara lo stesso. 

Partii da Firenze un mese fa con una 
costipazione addosso che da molti giorni 
m’obbligava a stare in casa piu di quello 
che n’avessi voglia: ecco perche non po- 
tei dire addio a voi altri amici che vorrei 
portar meco come ci porto il cuore e la 
testa. Appena bevuta quest’aria la tosse 
se n’ando, e venne a prendere al suo po- 
sto un appetito fratesco, 
Che, come vedi, ancor non m’abbandona; 

seppure 6 vero che dal buon umore si pos- 
sa giudicare del buono stato dello stoma- 
co. Per tenermi d'accordo questo benefat- 
tore, siccome so che ama il moto e l’aria 
piu elastica, io me lo conduco ogni giorno 
su per questi monti, e gli fo vedere le bel- 
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le pianure di Pistoia, della Valdinievole e 
di Lucca. Quanto piu andiamo avanti, e 
tanto piu in quelle solitudini sento che mi 
s’accosta di modo , che tornati a casa ci 
mettiamo a tavola duo in came una} e 11 
denti miei non e vergogna, e tristo al pri- 
mo boccone. Mi sei venuto in mente die- 
ci volte, e bo detto spessissimo: Oh se ci 
fosse Drea! E siccome so che la gamba 
non ti porterebbe dove porta me , facevo 
il castelletto di venire a prenderti con un 
calessino, di portarti qua come a casa tua, 
e poi alle belle giornate , parte a piedi , 
parte sopra un ciuchino, condurti a gode- 
re tutti i bei colpi d’occhio che si presen- 
tano da questi poggi- Sara mai possibile? 
Avrei bisogno di te perche davvero, togli 
mio padre e mia madre, qua sono troppo 
solo , e la solitudine non e fatta per me. 

Siccome sento che andrei a fare un’ e- 
legia , rallegriamo la materia. Ho saputo 
un fatto stranissimo. Un parroco di cam- 
pagna, una domenica avanti vespro sent! 
di casa un gran rumore: s’affaccia alia fi- 
nestra, e vede diciotto o venti suoi popo- 
lani abbaruffati sul piazzale della chiesa. 
Fermatevi, birbanti, siete scomunicati, fer- 
matevi vi dico : e quelli che tiravano via 
a mescere cappiotti e legnate. A chi dico. 
seguitava a gridare il prete, non la vole- 
te intendere { ora ve la fo intendere io. 
Chiappa un fucile , tira giu nella folia e 
bazza a chi tocca. Quando si sentirono pio- 
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vcre addosso i pallini, si divisero. Ti pia- 
ce il modo di sedare le risse? Eppure se 
tu guardi bene molti fanno cosi. 

Dunque il Libri e arrivato? E un tempo 
che desidero di conoscerlo, e a farlo ap- 
posta torna sempre a Firenze nel tempo 
che io sono altrove. Se fossi certo di tro- 
varlo, darei una scappata costa; ma per 
ora lio mille impegni per andare di qua e 
la a queste ville circonvicine. Forse saba- 
to mattina andero all’Agna dal Niccolini . 
ma per tornare subito via la sera mede- 
sima. 

La raccolta dei Proverbi va avanti, ma 
i versi son rimasti addietro : per me a- 
spetto che mi raggiuugano, perche dell’an* 
darli a ricercare me ne sono sempre tro- 
vato poco contento. In questo fanno come 
le donne , chi piu le prega piu le trova 
difficili. Piu vo in la, e piu sento la gran 
cosa che e lo scrivere; anzi ho certi mo- 
menti che darei la testa per un quattrino. 
Vorrei poter fare ogni giorno perche l’oc- 
cupazione fa bene in tutto e per tutto , e 
irivece sto due , tre e quattro mesi senza 
poter far nulla, il vero nulla, Sento le mil- 
le lacune che ho neila testa e vorrei riem- 
pirne almeno una parte , ma non ne ho 
ancora trovata la via. Forse ho vissuto trop* 
po in pochi anni , forse son nato per es- 
ser cosi come sono, chi lo sa? Ho davanti 
una certa immagine del bello e del buono 
che io stesso non so definire ne raggiun- 
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gere, motivo per cui il cuore non mi si 
gonfia alle approvazioni degli altri. Dal- 
1’ altro canto sono come certe piante che 
pigliano il colore del concio , e ingolfan- 
domi negli studi temo d’affogarci quel po- 
co che ho di mio. 

Se mi rispondi , serivimi qualche cosa 
della tua salute; ese c’e nulla di nuovo 
che metta il conto di sapere, fanne parte 
anche a me che son qua diviso dal mondo. 

80. Ad Atto Bracali. 

Gentilissimo signor Bracali. 

La ringrazio d’averrai invitato a lodare 
Dio in si buona compagnia, qual’e quella 
del Trinci, dell'Odaldi, ecc.; ma come mai 
io, scrittore arciprofano, ho potuto parer- 
le uorao da saltare a pid pari dalla Sati- 
ra all’ Inno Sacro ? £ vero che di questi 
fatti n’ abbiamo veduti parecchi, da qual¬ 
che anno a questa parte; ma io per dirle 
la verita non mi sento le gambe cosi fe- 
lici da porrai allegramente a un rischio di 
questa fatta. Dali’ altro canto i grattatori 
dell’ arpa davidica son tanti e poi tanti , 
che un pover’uomo, quand’anco si sentisse 
bollire in corpo tutte le immagini dell’an- 
tico e del nuovo Testamento , credo che 
se ne starebbe zitto come un olio , per 
non accrescere il bailamme dei Salmi. Se 
avessi bisogno d’annuvolare la mia miscre- 
denza passata, ora che il credere^ 6 do- 

Giusti Epist.—Vol. I. 25 
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veniaio una moda, mi caccerei a capo fit- 
to nel fumo degPincensi, e chi sa per che 
razza di cristiano mi piglierebbero, ma io 
ho creduto sempre, e sempre a un modo, 
e posso fare a meno di questi ripieghi. 

Scrivo cosi per rallegrare la materia , 
ma creda che le sono grato di vero cuo- 
re, e che mi duole di non essere in gra- 
do di contentarla. 

81. A Andrea Francioni (1). 

Pescia , il giorno delle Ceneri del 1842 
(10 febbraio). 

Mio carissimo Drea. 

Se mi sia giunta gradita la tua lettera, 
te lo dica Paffezione vivissima che ho a- 
vuta sempre per te fino dai primi anni,e 
la gratitudine che t’ ho mostrata aperta- 
mente e in ogni occasione per le cure a- 
morevoli che ti prendesti del mio tenero 
ingegno; affetti che non ismentiro mai, se 
prima non ismentiro me stesso. 

Son qua da vari mesi per forza d’iner* 
zia piu che per altro: Paver visto, goduto 
e sofferto molto, m’ha reso in certe cose 
come la pietra che rimane dove la butta- 
no. Sono a casa mia ; e dacche mia so- 
rella prese marito, son rimasto solo a mio 
padre e a mia madre; se sto tutto P anno 

(1) L’autografo trovasi presso il sig. Dot- 
tor Luigi Francioni. 
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luori di paese, non s’accorgeranno piu di 
aver avuto figliuoli se non i giorni di po- 
sta. Per il lato degli studi, star qua o sta¬ 
re a Firenze e quasi tutt’una: anzi qua ho 
meno distrazioni, e quando vien l’ora del 
tare, fo piu di quello che non farei se u- 
dissi da lontano il rumore delle carrozze 
che vanno alle Cascine. Perche io sono 
uno di quegli uomini ordinarissimi che non 
hanno mai saputo essere padroni assoluti 
di sd medesimi : tante volte mi levo con 
un’ elegia nella testa , che va a finire in 
un desinare in campagna ; e altrettante , 
nelFatto di prendere il cappello per usci- 
re, mi vien fatto di rimettermi a tavolino, 
e di rimanerci inchiodato. Se fossi un orio- 
lo, trist’alle dita di chi mi comprasse. Amo- 
ri, ne ho avuti , e n’avro se piace a Dio e a 
qualcun’altro; ma dacche ebbi quello che fa 
come il vaiolo , mi passano a mala pena la 
pelle ; e sia detto tra noi, perche se lo sa- 
pessero , addio roba mia.In quanto poi a 
quello che dicono che io sia costretto a star 
qua per detto e fatto del Presidente , il Go- 
verno non m’lia usato ancora tanta benigni- 
ta da ficcarmi nel branco dei reprobi a fare 
il noviziato d’auditore: e questo dillo pure a 
chi tu vuoi, e lascia che si scorruccino. 

Di nuovo , non ho fat'o nulla o quasi nul¬ 
la ; ho bensi lavorato sul vecchio , e conli- 
nuato quella Raccolta di Proverbi , che ho 
destinati a te, in segno di riconoscenza. La 
lettera che deve precederla e tutta rifatta , 
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sempre pero sulle basi di quel primo abboz- 
zo che ti lessi tempo fa. 

Nell’ ottobre feci uno dei soliti giri per la 
montagna di Pistoia, dove raccolsi voci, 
memorie , proverbi, ec. Ascesi fino all’ulti¬ 
me punte degli Appenini che dividono il to- 
scano dal Bolognese e dal Modenese, e per 
la prima volta presi un’ idea di quello che 
sono le Alpi. Oh lassu si respira , lassu si 
pensa: lo stomaco e la mente fanno a chi 
ha piu appetito. 

Tornero a Firenze quanto prima : in que- 
sto momento sono occupato per la Cassa di 
Risparmio. Siamo intornoal bilancio, e per 
quanto mi sia protestato che di numeri non 
ne so un’acca, m’hanno voluto fare uno dei 
sindaci, e fortuna per tutti che ho due o tre 
computisti alle costole che mi daranno di 
braccio come Aronne e Caleb. 

Non bruciero la tua lettera per niente : 
quando s’e trattato di persone che accosta- 
no il cuore, ho conservati rabeschi da fare 
ammattire Champollion. Cos’ ha che fare 
1’ amor proprio d’ accademico della Cru- 
sca, con Drea Francioni che scrive a Giu¬ 
seppe Giusti? Vuoi chetidicache tu scri* 
vi benissimo sempre? Andiamo via , ora- 
mai tu devi sapere che in ogni caso io 
avrei per testo gli spropositi venuti dal 
cuore, piuttosto che le belle frasi passate 
dal buratto. 

Mille saluti alia tua famiglia, agli amici 
piu cari, e alia Cupola del Duomo. Prendi 
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un abbraccio e un bacio di cuore dal tuo 
affezionatissimo. 

P. S. Lo scherzo che ti chiedono , e 
quello che comincia: II nostro sapientissi- 
mo Padrone. Tu lo devi avere; ma 6 una 
cosa misera e meschina bene. Lo scrissi 
sette anni sono in un momento di falso 
appetito: rileggilo e vedrai che non lo dico 
per modestia. Fai come credi, ma se toc- 
casse a me n* accenderei il caminetto. 

82. Al Signor Tito Giusti 

Caro Tito. 

Siccome non sono nuovo ai patimenti e 
alle apprensioni, ed io pure nel primo e 
anco nel secondo stadio della gioventu ho 
provato a lunghe riprese codesta inquietu- 
dine indefinita che fa credere a un povero 
paziente d’ avere addosso tutti i malanni 
possibili e immaginabili, non faro come 
fanno taluni, che per tutta consolazione o 
trascurano gli afflitti, o ricantano quel so- 
lito intercalare:—Ve l’immaginate, non a- 
vete nulla.—Quando uno sta male, o per 
una malattia vera, o per creder di averla, 
per me e tutt’una; e so bene che se P a- 
nimo e attristato dentro, il viso o non si 
affaccia, o non si trattiene lungamente 
sulle labbra, chiamandocelo per forza, ap- 
parisce piuttosto un segno di convulsione 
che di gioia. Voi non avete una salute a 
tutta prova; colpa di quella disgrazia che 
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vi tenne tanti anni nel letto, in quell’ eta 
appunto nella quale le vostre membra do- 
vevano prendere consistenza. I! vostro u- 
nico conforto in quei giorni di miseria, 
era la lettura, dalla quale vi nacque nel- 
Panimo Pamore e la c.apacita degli studi. 
Cosi da un male venne un bene, e da que- 
sto bene un altro male, che e la malinconia, 
solito regalo che la meditazione fa a tutti 
quelli che ci si abbandonano un po’ trop- 
po. lo che per lunga prova so di dove si 
casca, vi diceva sempre: studiate ma non 
vi rintanate; cercate i libri, ma senzasfug- 
gire i compagni, ne gli svaghi che vuole 
P eta ; non date retta a certi dotti barba- 
gianni, a certi civettoni chiarissimi parti- 
giani della solitudine e del nottambulisrao. 
Costoro, novantanove per cento, amano il 
silenzio e le tenebre, perche hanno muto 
il cuore e buia la testa. Passano per su- 
perbi, e non sono altro che gretti e mon¬ 
chi; per savi, e sono impotenti. Fanno me- 
stieri di fuggire gli uomini, e non deve far 
meraviglia se poi, alPoccasione, gli uomini 
sfuggono loro. Ora, se e vero che voi sen- 
tiate il bisogno di vivere in compagnia de¬ 
gli altri, imbrancatevi e non guardate per 
la minuta. Chi ha fame non perde il tem¬ 
po a sciegliere, ma si butta sul primo pane 
che trova; e poi chi e povero, non abbia 
superbia. Allontanate da voi quella misera 
boria, vera idropisia del cervello, di cre- 
dervi qualcosa piu degli altri, per tre let- 
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tere dell’alfabeto che vi sieno rimaste nel- 
la testa. Se voi avete ingegno , un altro 
avra salute; voi nel conversare metterete 
in commercio la vostra dottrina, un altro 
vi mette la sua allegria : chi credete che 
abbia a rifarsi ? D’un dotto tisico e d’ un 
ciuco sano, si fa un uomo intero. Via dun- 
que codesta timidezza di fanciullo ; sfran- 
catevi, fate quelloche fanno tutti glialtri, 
dal saltare infuori. Vi tocco su questo ta- 
sto, perche so che non vi siete spregiudi- 
cato sul vostro difetto; ma santo Dio, per 
una gamba un po’ pift corta, vorrete scor- 
ciarvi anco la vita£ Cosi trovassero una 
gruccia quelli che hanno zoppo ilcervello! 
Se avete dirittala testa, ringraziate Ja na- 
tura che v* ha compensato largamente. Chi 
vi vedra andare lesto e spedito colla men- 
te, non vi guardera i piedi; e chi appetto 
a voi si trovera indietro negli studi, non 
si vantera dicerto di vincervi alia corsa, 
e quarido se ne vanti, ridete. 

Andate liberamente da Montanelli, dite- 
tegli che vi ci mando io ; e se volete, fa- 
tegli vedere questa parte della lettera. 
Scriverb a Giorgini, ma Giorgini non cre¬ 
do che tenga conversazione. Vi sarebbe 
Conticini, ma siccorae ha la mogliebella, 
non voglio entrare in pasticci ne con voi 
ne con lui. Ho scherzato. Addio. 
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83. A Giovanni .... 

Monsummano, 6 marzo 1842. 

Caro Gianni. 

La tua lettera diretta a Firenze , la ri- 
cevo stamattina a Monsummano, dove so- 
no da un mese ad assistere il mio povero 
zio Giovacchino, che e ammalato grave- 
mente. Vedi bene che ora subito non pos- 
so avere quei fogli dall’Uffizio della Dili- 
genza, e rimandarteli corretti; ma se puoi 
aspettare, e se credi che il pacco stia bene 
dov’ 6, quando tornerb a Firenze , sarai 
contentato in tutto e per tutto. 

£ vero che quei pochi versi girano scor- 
rettissimi, e che continuando a girare rac- 
cattano sempre piii lo scolo delle penne di 
quei tanti ciuchi che li ricopiano. Non so- 
lamente il libel lo che riguarda Picciotto, 
ma molti altri versi su quel gusto, mi ven- 
gono regalati da non so quali codardi stiz- 
zosi, che non avendo faccia da mostrare 
apertamente, mi si rifugiano sotto la pel- 
le; e di li abbaiano ai calcagni di questo 
e di quello, a sfogo delle loro passion- 
celle pettegole. Spero pero che tu e quah 
cun’ altro, che oramai deve aver fatto l’oc- 
chio alia fisonomia di famiglia, distinguera 
i legittimi dai bastardi. 

Avrei altre cose inedite, ma mi trattiene 
un po’ quello che in frase si chiama limae 
labor et mora} e in lingua piu casalinga, il 
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desiderio di mandarle fuori col viso pulito, 
e un po’ l’infedelta del torchio che ha pub- 
blicate le altre. Le mie, pazienza, ma le 
stroppiature degli altri, mi dolgono assai 
assai. Mi sar6 lambiccato il cervello per 
trovare un vocaboloche me ne risparmi al¬ 
tri dieci, e quando credo d’aver preso il 
Turco per i baffi, eccoti uno che non affer- 
randone il significato in tutta la sua pa¬ 
zienza,x mi ce ne pianta un altro piu mer¬ 
cantile, e chi ha avuto ha avuto. 

Per me la parola deve dar luce da tutte 
le parti come il diamante: e quella che 
stringe piu cose in una, credo che sia 
sempre da preferirsi, purch6 i significati 
che abbraccia non divergano dal subietto. 
£ vero che a volte serro il nodo un po’ 
troppo: e come il cigno di Venosa , an- 
ch’io 

Brevis esse laboro}obscurusJio. 

direbbe un cappellano che scrivesse in 
bernesco. Ma che vuoi ? s’ 6 chiacchie- 
rato tanto e poi tanto, che oramai 6 me- 
glio moltiplicare in pensieri che in paro¬ 
le, a costo di farsi buttar via da chi legge 
dopo desinare. E poi senti, o le cose ci 
sono o non ci sono: se non ci sono, non 
ce le metteresti, quando durassi un anno 
a chiacchierare; se ci sono, qualcuno le 
tro\era aneo a non chiacchierare, e mi 
sapra grado d’avercele sapute ficcare. Vo- 
glio per6 che tutti tengano per certo, che 
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io non cerco di nascondermi apposta, per 
farmi raaraviglioso nelle tenebre; anzi, se 
fosse possibile , vorrei dire tutto cid che 
mi par necessario in un lingua da serve, 
contento d’essere scacciato dal branco di 
que'chiarissimi che mirando alio scelto, e 
mettendo il Galateo anco nelle lettere, spes- 
so si fanno belli delle tenebre. Questi so- 
no i veri Bramini. che quando passano, 
vogliono che il popolo rinculi da loro a 
trenta passi di distanza: io eleggo pero 
d’essere piuttosto soffocato dalla folia, non 
per vanagloria ma per amore del paese e 
dei paesani. 

Di tuo carattere non vedo nella lettera 
che la firma sola: questo vuol dire che non 
stai benissimo d’occhi, o che hai messo su 
segretario. Nel primo caso mi dispiacereb* 
be davvero; nel secondo poi, mi rallegre- 
rei teco, sebbene la cosa, specialmente tra 
noi, sappia un po' di diplomazia. In ogni 
modo abbiti riguardo o conservati sempre 
lo stesso per il tuo Giuseppe. 

84. Al Prof. Atto Vannucci. 

Pescia, 7 marzo 1842. 

Mio caro Vannucci. 

Ho letto subito il libretto che mi hai man¬ 
date, e m’e piaciuto oltremodo, sebbene le 
cose che vi si descrivono siano tutt’ altro 
che da piacere. E bene ributtare in faccia 
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ai nostri cari padroni d’una volta le loro 
iniquita, se non altro perche i padroni d’o- 
ra veggano quanto conto si pud fare dei 
panegirici comprati, loro vita natural du¬ 
rante. Io, anche prima che sapessi vera- 
mente il perche, ho avuti sempre in tasca 
questi maledetti Medici, da Cosimaccio Pa¬ 
dre della Patria, restauratore della filoso- 
fia, Pericle de’baron cornuti, fino a Gian 
Gastone, di sodomitica memoria, che Dio 
lo riposi nel profondo dell’inferno, sebbene 
dicano che ci lasciasse per testamento quel- 
lo che ci avevano rubato i suoi maggiori, 
e che ai serenissimi esecutori testamentari 
non e piaciuto ne piacera mai di restituirci; 
e si che la pretendevano a Soloni e a Li- 
curghi. 

Quelle poche parole premesse , e le note 
che vi sono di tuo, sempre piu mi legano a 
te per la franchezza del dire e per la liberta 
colla quale togli la maschera a certi decan- 
tati birbanti, che per avere ordinate un par 
di serque di quadri, sono stati fatti compari 
del secolo loro, come Augusto del suo. Fi¬ 
no a che 1’ animo e la salute ti si prestano, 
continua di questo gusto per carita, ora che 
i tribuni di dieci anni fa hanno visto il lupo 
in Depositeria, e son tutti affiochiti. 

Veramente sarebbe arrivato il tempo che 
gli Spagnuolipotrebberorifarci dei danni del 
cinquecento , ma per ora hanno da pensare 
a s6. Vorrei scrivere una filza di versi per 
Espartero, ma in questo raomento mi sento 
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V ali utl pd’ftosce (come direbbe il Tomma- 
seo ) per arrivare in Ispagna; sar& meglio 
rimanere nei felicissimi Stati. 

Salutami PArcangeli e il Martellini, e 
conserva agli amici e al tuo paese le visce- 
re che hai ^empre avute , e non quelle che 
diceva d'avere Papa Leone , quondam Pro- 
posto di Prato , per le sue pecore tosate e 
scorticate. 

T’abbraccio di tutto cuore. 

85. A Massimo d’Azeglio. 

Bravo mio caro Azeglio , voi conoscete il 
cuore umano. Non vi dico, non posso dirvi 
altro, ma credo che vi basterebbe cosi, pur- 
che io fossi tale da ispirarvi fiducia. Non 
saprei, e anco sapendo,non vorrei scrivere 
un articolo di Giornale sopra il vostro la- 
voro, per non entrare nel branco degli 
spazzaturai da gazzetta, che per lo piu mi- 
rano non ad aiutare gl’ ingegni ammonen- 
doli amorevolmente , ma a far vedere al 
pubblico che sanno menare la granata , e 
invece dovrebbero adoprare 1’ annaffiatoio. 
Tiriamo via, che verra il giorno del giu* 
dizio. 

Avrei da farvi poche e piccole osserva* 
zioni, ma ci credete? non le so mettere sul- 
la carta. Saprei dirvele intaccando e ripren- 
dendomi, costringendo voi a comprendermi 
per discrezione e a rassettare la matassa 
arruffata dei miei discorsi: se avrete pa- 
zienza ve lo dird alia prima occasione. 
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Intanto vi ringrazio del piacere che m' a- 

vete recato. Voi non siete per nessun latov, 
ne un incredulo , ne un bigotto ; Dio vi be- 
nedica in un tempo nel quale 

Ognun del pari ostenta 
Bestemmie e Miserere, 
Tutto, tutto doventa 
Arte di non parere. 

Tornate in Firenze, v’aspettiamo a braccia 
aperte. Noi toscani siamo i piu curiosi, i 
piu sgloriati , i piu beati pacifici della peni* 
sola. Sono trecent’anni che ci cullano si sa- 
rebbe addormentato anco non so chi mi di¬ 
re; pure quando c’e chi rammenta che tem¬ 
po fa si vegliava, si sente di volergli bene , 
e quasi quasi ci stiriamo e ci incominciamo 
a infilare le calze. Venite; ci troverete sem- 
pre col berretto da notte, ma coi piedi fuori 
delle lenzuola. 

86. — Ad Andrea Francioni (l). 

Pescia, 11 marzo 1842. 

Mio caro Drea. 

In due parole siamo sbrigati. A bvucia 
pelo, 6 modo usitatissimo: spetta al tiro del- 
l’armi a fuoco, e si dice quando I’animale 
tanto vicino da abbronzargli il pelo , 

(1) L’autografo e nellc mani del sig. Luigi 
Francioni. 
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colla vampa della botta , o collo stoppac- 
cio; la qual cosa non accade quando e a 
giusta distanza , perche allora il piombo 
passando per impeto e non per calore, fo¬ 
ra senza abbruciare. I cacciatori volendo 
dire d’aver tirato a un animale da vicinis- 
sirao, dicono ancora: gli ho messo lo stop- 
paccio in corpo ; ed e un fatto che a due 
o tre passi ferisce lo stoppaccio medesi* 
mo, tanta e la violenza della polvere nello 
sprigionarsi. Nota bene che gli ho tirato 
a hracia pelo, ora si dice tanto d’un qua- 
drupede quanto d’altro animale qualunque, 
ma si conosce a colpo d’occhio che l’es- 
pressione nasce particolarmente dalla cac- 
cia de’quadrupedi, unica caccia che una 
volta si facesse col fucile; quanto ai vola- 
tili s’andava o colie panie, o colie reti, o 
col falco. 3 

Giacche ci siamo , ti faro notare anche 
un altro modo. II piombo minuto, fuggen- 
do dalla canna, quanto piu. s’allontana, tan¬ 
to piu si allarga e si sparpaglia, e questo 
allargarsi e chiamato far la rosa : ora , 
quando il cacciatore, o per difetto della 
polvere medesima, o per aver dosato male 
la carica, vede che i pallini, forando le 
frasche all’intorno, lasciano nel mezzo in- 
tatto il volatile, soglion dire: I’ho vagliato. 
Poi, secondo che l’animale e alia maggiore 
o minore distanza del giusto, dicono, come 
saprai meglio di me, e fuor di tiro, e a mez¬ 
zo tiro, ec. 
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Ora veda la Vostra Linguaia Maesta che 

razza d’erudizione e la mia: e avverta bene 
che lascio in tronco perche la non si spa- 
venti, che del resto, intorno alle faccende 
venatorie, quorum pars magna fui, avrei 
cose da perpetuare lo sbadiglio sulle lab- 
bra al Padre Cesari, non che sulle sue. 

Son grato al desiderio tuo, e degli altri 
rniei piu cari; raa via, lasciatemi stare un 
altro po’qua, a trastullarmi coi comodi di 
casa mia, e a rimettere un tallo sul sec* 
cume prodotto da-un climadiverso da quel- 
lo che m’ha allevato. E poi, vedi, qua dove 
nessuno o quasi nessuno parla di libri, io 
mi succhio que’pochi che posso raccapez- 
zare, come si succhierebbe una tazza di 
caffe, in paesi dove si campasse di polen- 
da. E ti so dire che fanno un pro, che quel- 
lo di una bistecca nelPora che lo stomaco 
suona a soccorso, non c’e per nulla. Co 
sta invece, dove mi flcco sempre tra quelli 
che si mescolano di studi (o sia per un 
peccato mio particolare, o perche son uo- 
mo anch’io) , flnisco per stuccarmi della 
pietanza giornaliera, e son tomo da pre- 
ferire la Commedia di Mercato nuovo e di 
Piazza Santa Trinita (sdrucciolo come lo 
fate voi Padroni Colendissimi degli accenti 
ec. ec.) alia Commedia di Dante Alighieri. 

Ho ripreso gli scrittori latini, dei quali 
tu solo non mi hai fatto sentire il fastidio 
quando sarebbe stato il tempo d’imbever* 
sene: V uscii troppo presto di mano e cad- 
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di in quelle dei prefetti! Per ora ho la te¬ 
sta intronata dagli esametri, come accade 
a sedici anni, quando per le prime volte 
usciamo dal ballo, che tutta la notte resta- 
no i violini nel cranio. Quella vena fluida, 
uguale , limpida di Virgilio che ti fa dire 

Tutte l’acque che son di qua piu monde 
Parrieno avere in se mistura alcuna 
Verso di quella che nulla nasconde; 

e quella pronta, pieghevole vivissima fan¬ 
tasia d’ Ovidio che s’ aggrava talora della 
sua troppa ricchezza, mi fanno sempre piu 
stomacare di questa gora d’inchiostro che 
tutto confonde, di questi estri di struzzo che 
coll’ali gretti e flosce ambiscono al tondo 
lunare. 

Fra i libri di una volta, ei libri che cor- 
rono oggi, novantanove per cento; mi pa¬ 
re che ci sia questo po’ po’ di differenza, 
che in quelli bisogna sfiorare e sfiorare, 
prima di trovarci un pruno; e in questi do- 
po avere sfrascato diecine e ventine di pa- 
gine, troverai un fiore di cera, e al piu al 
piu di stufa. Che sara? Doman te n’ avve- 
drai, diceva quello che benediva coll’olio. 
T’ abbraccio caramente. Addio. 

87. Al Professore. 

Caro Professore. 

Aveva scritto al Niccolini, pregandolo di 
dirmi qualcosa della povera Ortensia, quan¬ 
do a un tratto, sul punto di spedire la let- 
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tera, ho avuto la nuova dolorosa , e P ho 
avuta cosi male, che tra la pena dell’ac- 
caduto e il modo d' annunziarmelo, n’ho 
sentito un colpo terribile. Non accuse.ro 
nessuno, perche nessuno sa di quale al- 
fetto io sia legato a Gino e a tutta la sua 
famiglia; ma e una trista cosa averla a 
fare colli sbadati. Pochi giorni dopo che 
fui partito di costa arrivo in Pescia il Bu- 
falini per vedere un’ammalata: io, appena 
lo vidi, gli domandai dell’Ortensia, e dalle 
parole che rne ne disse cominciai a conce- 
pire dei timori fortissimi, molto piii che le 
sventure non la perdonano specialrnente 
ai buoni. Nonostante sperava che questa 
ferita fosse risparmiata ai cuore d’unuomo 
rispettabile come Gino , al cuore di tutti 
voi; e che a tanti afflizioni non s’ aggiun- 
gesse questa piu amara di tutte, di perde- 
re cosi impensatamente una sposa adora- 
ta dal marito, una sorella unica, necessa- 
ria alia famiglia, cara al padre perche 
propria, piu cara perche minacciata dalla 
siessa infermita. lo non so cosa mi pen- 
sare di questa nostra vita , e comincio a 
credere che sia meglio d’uscirne, se deve 
esser protratta cosi a furia di sciagure e 
di piangere chi ci abbandona. Vorrei es- 
sere a Firenze, non per consolarvi, che e 
impossibile, ma per dolermi con voi, es- 
sendo anch’ io uno di quelli che lasciano 
intera la gioia agli amici e corrono spon- 
tanei a dividerne le avversita sempre con 

Giusti Epist. Voi. I. 24 
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tutti. Cerco di non fermarmici: ho serapre 
Gino, ho sempre la Marianna davanti agli 
occhi; perche vi conosco, e mi spaventa 
la desolazione orrenda della quale dovete 
sentirvi circondati e oppressi in questo mo- 
mento. Dio voglia che non vi venga meno il 
vigore delPanimo , e che nei figli , in Voi 
stessi, negli amici piu veri e piu prediletti 
troviate un appoggio al vostro cuore per- 
cosso e lacerato in tante maniere. Quando 
vedrai che 1’angoscia di Gino dia luogo un 
momento alia memoria delle cose esterio- 
ri, ti prego vivamente a rammentarmi a 
quest’uomo che amo e che rispetto tanto, 
e dirgli, se lo soffre il suo stato , quanta 
parte prendo a questa disgrazia, e quanto 
mi cresce 1’ affetto e la sollecitudine per 
tutto cio che lo riguarda. Lo stesso dirai 
al povero Attilio e alia Marianna, e prego 
e desidero che vi bastino a tutte le forze 
per sostenere un danno cosi improviso e 
cosi irreparabile. 

Condona questa lettera alPaffetto grande 
che mi stringe a tutti voi, e pensa quanto 
mi sia costato lo scriverla. Dal primo mo- 
rnento che v’ ho desiderato sempre felici, 
e v* ho veduti sempre angustiati. Addio. 

88. 

Pescia,. .. aprile. 
Mio caro. 

Venni qua per trattenermi otto o quindi- 
ci giorni, e mi ci trovo tuttora, senza sa- 
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perne render ragione neppure a me me* 
desimo. Dunque non ti stare a lambiccare 
il cervello intorno alle cagioni che posso- 
no indurmi a star qua , che alia fine del 
salmo non avresti fatto altro che tirare a 
indovinare senza venire a capo. Erano sei 
anni che non avevo veduto la primavera 
paesana, e non ti so dire quanto piacere 
provi ora a goderraela. Noi siamo in una 
valle circondata a levante, a tramontana e 
a ponente di poggi piu o meno alti , ma 
tutti coltivati in modo che non vi si scorge 
un palmo di terreno nudo. II paese rima- 
ne fra gli orti che di qua e di la seconda- 
no il corso del flume che lo divide. Gli 
alberi fruttiferi sparsi a migliaia per il pia¬ 
no e per le colline, ora che sono tutti flo- 
riti, fanno il piu bel vedere del mondo. 
Non ti fard esclamazioni arcadiche, mi li- 
miter6 a dirti che me ne sento crescere 
la salute e rasserenarne la mente. Noi 
campagnuoli trapiantati all' orabra della 
cupola di Brunellesco , quando arriviamo 
all' aprile, invece d’una bella pianura o di 
una fila di colline, affacciandosi alia fine- 
stra, ci veggiamo davanti il rifiesso d’una 
facciata, ci sentiamo soffocare e prendere 
da quella malinconia tutta particolare di 
noi, da quel male che gli Svizzeri cilia* 
mano mal di patria, nostalgia i dottori. A 
chi oramai ha assaggiato il cosi detto gran 
mondo, non par vero di starsene lungo 
sdraiato nel letto di casa sua, e di rinfre- 
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scarsi il sangue all’aria del proprio paese. 
Le persone cresciute con noi, le mura abi- 
tate fino da piccoli, le vie del paese e della 
campagna percorse o in compagnia di per¬ 
sone a noi care o coi nostri pensieri che 
ci parlavano di care persone; perflno cibi 
che ci furono i piu usuali dall’ infanzia, ci 
servono di sollievo e di conforto. La di- 
menticanza dei mali, la pace, il desiderio 
d’una vita tranquilla, invade l’anirao stan- 
co dell’uomo che dopo molti anni ritorna 
fra i suoi. Infelice quelli che non hanno 
una casa! Il paese proprio e un porto de- 
siderato anco per coloro che, senza mai 
far naufragio, attraversano il mare sernpre 
inquieto della vita. Io 1’ ho coi cosmopoli- 
ti, che per la pazzia di voler essere citta- 
dini del mondo, non sanno esser paesani 
del proprio paese. Anzi amo di credere, 
che come le piante vegetano meglio in un 
terreno piuttosto che in un altro, cosi noi 
si debba vivere e trovarsi bene, piu che in 
ogni altro, nel luogo che ci ha veduti na- 
scere. 

Facevo queste ed altre riflessioni, passeg- 
giando per la campagna , e senza volerlo 
cosi macchinalmente m’era fermato sulla 
via a guardare una chioccioletta. Per asso- 
ciazione d’idea (fenomeno che ognuno sen¬ 
te verificare in se in un modo tutto suo par- 
ticolare;, mi parve quell’animaletto potesse 
doventare una vera immagine dei pensieri 
che allora mi formicolavano per la testa, 
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e ripensando alia vana boria di noi uomini, 
agli appetiti smodati, alPire, alParroganza 
nostra, quasi senza volerlo mi venne fatto 
di dire: Viva la chiocciola! Questa esclaraa- 
zione era un quinario sdrucciolo, metro 
che mi piace oltremodo. Sai che tutto sta 
nel cominciare; ed io raccozzando quelle 
poche idee che m’ erano passate per la 
mente con altre accessorie che vennero 
dopo, seguitai giu giu la filza dei quinari, 
e ne venne questo Scherzo leggero, senza 
iracondia, tale quale pud darlo un fegato 
ristorato alParia nativa, e una testa che 
ogni sera prima delle dieci s’addormenta 
sul guanciale di casa sua. 

89. A Celso Marzucehi. 

Pescia, 29 marzo 1842. 

Mio caro Celso. 

Ho letto quelle poche parole sulPavvo- 
cato Paolini, poche se guardo al desiderio. 
Sai che tanto piu si contenta Panimo una 
cosa quanto piu si accosta alia nostra ma- 
niera di vedere e di sentire (cosi vuole 
V amor proprio), e pero non saprei dirti 
come mi siano andate a fagiolo quelle 
quattro frustate agli apostati, ai cama- 
leonti , agli scrittorucci triviali , bestiali 
e venali , che delle loro trullaggini o 
birbanterie fanno carico al secolo e alia 
razza. Le lettere come le scienze , Jlglie 
delV umana civilta , debbono service ai 



— 374 — 
progressi della cimlta; e facendo il con- 
trario son matricide. Mi displace che que- 
ste parole sono parecchie, e la fronte li* 
mitata di que’ tali non le pud contenere, 
che altrimenti le vorrei fare imprimere 
col bollo nella zucca a tutti i laidi me- 
stieranti della baraonda scientifica e let- 
teraria. Bravo Celso ! Gridi almeno chi 
pud e chi sa e non dissimula di sapere 
e di potere; perchd oggi c’ 6 anco questa 
peste che i leoni s’ ostinano a belare. Dird 
una bestialila , ma per me 1’ ingegno lo 
danno gli studi, la felice disposizione de- 
gli organi; il genio lo da la coscienza : 
vai un po’ a dirlo a chi non 1' ha. 

Fra poco ci rivedremo: ti prego intanto 
d’averti riguardo, e di conservarti aituoi 
e agli amici. Addio. 

90. Al Prof. Giuseppe Vaselli, Siena (1). 

Firenze, 30 maggio 1842. 

Mio caro Beppe. 

Avresti non una ma duemila ragioni di 
pigliarla con me per questo silenzio lun- 
go, imperdonabile, d’ un anno intero: scri- 
vo poco e di radissirao a tutti , anco a 
quelli di casa mia, non peraltro che per 
la gran poltronaggine che ho di scriver 
lettere, nel tempo che insudicio tanta carta 

(1) L’autografo d presso il sig. France¬ 
sco Silvio Orlandini. 
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in buscherate. Abbi pazienza, Beppe mio: 
sai che amjcizia suona indulgenza, tolle- 
ranza, pazienza, anzi in fondo non d altro 
che un composto di queste belle e rare 
virtu. Non mi sei uscito mai dalla men- 
te, credilo, e mi ricordo sempre delle tue 
mille garbatezze, delle tue parole, della 
tua grande bonta, come mi ricordo di Sie¬ 
na, della bellissima Siena, nella quale vor- 
rei poter trattenermi a lungo per veder 
tutto, per saziarmi di tutto. Pochi giorni 
dopo che 1’ebbi conosciuto, fui percosso 
da un gra,ve dispiacere, e n’ ebbi a perder 
la salute e la testa. Patii lungamente, poi 
il danno fu riparato, e colla riparazione 
torno la tranquillita ; ora sto benissimo, 
sono arcicontento. Non te ne scrissi nulla 
allora, perchd avrei addolorato anche te, 
e de’ dolori n* abbiamo assai; ti scrivo ora 
che son lieto, ora che non sento piu il 
bisogno d’affligere uno dei miei piu cari 
amici, col tristo racconto di piaghe e di 
vituperi ! 

Che fai, caro mio? Tu, la sposa, la fami- 
glia, starete, spero, tutti benissimo: oh te lo 
desidero di cuore. lo adesso sono a Fie- 
sole col Bezzuoli, e me ne trovo molto be¬ 
ne per l’anima e per il corpo. Sono stato 
sei mesi e mezzo a Pescia, e qua diceva- 
no che mi ci teneva il Presidente , quasi 
che non fosse quello il mio paese, e non 
avessi la babbo , mamma e casa , e tutto 
quel po' che ho al mondo di piu mio. 
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Finalmente ho conosciuto Orlandini, e 

puoi credere se abbiamo parlato di te. Mi 
pare un giovane al quale il troppo senti- 
re distrugge la vita. Nei pochi momenti 
che abbiamo passati insieme, m’ ha detto 
cose che m’ hanno empito e di gioia e di 
tiraore. Vorrei che si contentasse d’averle 
dette a me, perche non tutti hanno il suo 
cuore per sentirle, ne P orecchie mie per 
ascoltarle. Se fossi nato per essere avve- 
lenato dalla lode, a quest’ ora di me non 
se ne discorreva piu; ma ho davanti, gra- 
zie a Dio, lo specchio dell’ arte, e in quello 
vedo cio che altri non vede , o non vuol 
vedere di me ; e quando sento che mi si 
gonfierebbe la vela del cuore e della men- 
te, torno a guardarmici e abbasso le cor- 
na. Questo rimanga tra noi, percha anco 
l’umilta e sospettosa di ciarlataneria. 

Addio. Un caro abbraccio e un bacio di 
tutto cuore. 

91. A M. Borsini 

Sig. Borsini. 

Grazie dell’adozione. Senza la sua ca¬ 
pita quel povero Brindisi (1) sarebbe an- 

(1) Alludesi alPavere il Borsini stampa- 
te per suo il Brindisi di Girella. Il Giusti 
se ne lamenta anche col sig. Silvio Gian- 
nini in una lettera inedita al medesimo 
in data 20 luglio 1842. 
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dato smarrito per il mondo come un tro- 
vatello, e chi sa a quanti stalloni delle ver- 
gini muse sarebbe stato attribuito. Ella ha 
fatto un’opera veramente pia degnandosi 
di metterlo la come mdiandolo tra la sua 
figliolanza. Ha voluto spingere la sua cor- 
tesia fino a darlo per suo, cosa secondo Lei 
facilissima per la ragione incontrastabile 
della distanza che corre fra il paese che ora 
abita Lei e quello di chi 1’ ha scritto, e per- 
che questi non avrebbe mai potuto recla- 
marlo senza paura del boia ; mi duole pero 
di dirle che questo suo atto di somma beni- 
gnita sarebbe caduto a vuoto, perche ora* 
mai si sa chi n’e il babbo legittimo come se 
fosse battezzato col Padre Mauro per com¬ 
pare, e non sarebbe creduto al putativo. 
Ammiro la nuova distribuzione delle mem¬ 
bra di quel povero ragazzo, e le stroppiatu- 
re delle quali e stato onorato, oltre a quel¬ 
le impresse a lui dal peccato originale del 
cervello che Pha pisciato. Se poi l’alloggia- 
re in casa propria un figliuolo non smarri¬ 
to, non rigettato e non ismentito dal padre, 
sia atto d’uomo libero, o licenza da ciompe 
e da sanculotto, giudichi lei. Stia sano e si 
diverta. 
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92. Al Prof. Giuseppe Vaselli, Siena, (l) 

Firenze, 6 luglio 1842 

Mio caro Beppe. 

Thouar priraa d’andare a Livorno m’ave- 
va incaricato di pregarti a scrivere qualco- 
sa per il Calendario Italiano; adesso mi 
manda da Livorno un piccolo indice delle 
materie che debbono contenersi nel detto 
Calendario, ed io te l’accludo perch6 tu 
vegga se c’6 cosa che ti s’avvenga. Sarebbe 
bene che queste pubblicazioni popolari u- 
scisse.ro dalle mani dei buoni, ma io poi 
vorrei che i buoni si studiassero meno di 
parere, contenti d’ essere. Non ti pare che 
quajche volta e’ si dia un tuffo nel pedante? 

meglio mostrarsi mezzi buoni e mezzi 
cattivi, che andare a risico di far fiasco al- 
1’ occasione. 

Temo questa santimonia; temo questa fe- 
de grulla: questa speranza poltrona, questa 
carita sbadigliante. Oppressi, avviliti, mon¬ 
chi, ridotti autoroi o giu di li, credo che sia- 
mo disposti piu alTodio e alia stizza che al 
1’ amore. Pure se 1’amore ci ha riprese al- 
meno le labbra, amiamoci tra noi, ma guar- 
diamoci dall’amare i nostri nemici: gli ame- 
remo quando saranno rientrati nei limiti 
delP onesto e del debito; per ora e presto. 

(1) L’autografo e presso il sig. Francesco 
Silvio Orlandini. 
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Lontana da noi ogni cervelloticheria cosmo - 
polita o umanitaria: quando ci saremo fatti 
paesani a casa nostra, chiederemo la citta- 
dinanza del mondo: quando saremo tutti 
una famiglia qui tra noi, anderemo a pesca- 
re la fratellanza anco al di la dell’ Alpi. 
Tutta questa lungagnata l’ho scrilta per 
concludere cbe vorrei udire almeno qualche 
volta un ruggito : mi duole di vedere ehe i 
buoni tempi temono di farsi sentire quando 
fremono, e non danno la lassa altro che 
alle lacrime e ai sopiri: mi duole che per 
taluni P efflgie dell’ uomo cancelli le linee 
del nemico anco nei ceffi settentrionali. 

Mille saluti a tutti. 

93. AI Professore Giuseppe Vaselli. 

Pescia, 20 agosto 1843 

Caro Beppe. 

Appena arrivato, sento il bisogno di scri- 
verti poche righe, e poi mi butterd sul letto 
se non lieto, almeno un po’ piii soddisfatto. 
Conosco ora d’essere stato troppo poco con 
te ; abbi pazienza; tu per6 sei rimasto raeco. 
Trovare un asilo costa per uno, per due, 
per tre mesi, e stato il sogno di tutta la 
strada. Dio voglia che possa appagarmi di 
questo desiderio. Dalla regione dell’ affetto 
e della schietta cortesia , eccorai di nuo- 
uo a vivere sulla lavagna; quanti confronti 
ho fatto meco stesso, quante dolci e amare 
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conseguenze ha tratte l’animo mio da que- 
slo lungo e inquieto fantasticare! Chi sa 
che non trovasi costa 

Quel dolce pomo che per tanti rami 
Cercando va la cura de’ mortali 

Tiene questo cose in te: i savi direbbero 
che m’ hai fatto bere V acqua di Fontebranda. 
Mi sei rimasto nel cuore in atto d' aspetta- 
re dcntro quell’ uscio che passasse il legno: 
son piccole cose che dicono tanto, e imraa- 
gina se possono sfuggirmi. 

(Non continua ) 

94. A Francesco Silvio Orlandini. 

Caro Orlandini. 

Sono stato sei giorni in casa di Beppe 
Vaselli, e ve lo dico perche non vi facciate 
maraviglia di questa lettera che v’ arrivera 
inaspettata. Se abbiamo parlato di voi, se e 
parso a tutti e due che mancasse qualcosa 
alia nostra contentezza essendo voi a Li¬ 
vorno enoi la, ve lo dice il cuore di Beppe, 
perch6 il mio non lo conoscete, e forse non 
potrebbe dirvelo pienamente. Solito a te- 
nersi mezzo chiuso per disperata necessita 
di giacere qui nellebasse regioni del calco- 
lo, quando si' rialza a rivivere con persone 
come siete voi e Beppe, si sente impedito e 
quasi fioco per lungo silenzio. Spesso nei 
colloqui avuti con Beppe, trovandomi fred- 
do e monco dirimpetto alle libere e vive es- 
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pansioni di quell’ ammo di fuoco, m’e av- 
venuto di prendere un libro, per lo piu Dan¬ 
te, come mezzo d’intendersi meglio con lui. 
Cosil'amante non assicurandosi di guar- 
dare apertaraente la donna del suo cuore, 
se nella stanza v’e uno specchio, in quello 
la cerca e la vagheggia. Vedete, sarebbe 
piu facile che dicessi a voi qual e 1’ animo 
mio per Beppe, di quello che sia stato capa- 
ce dirlo a lui medesimo ; e chi sa che esso 
ripensando al tempo passato meco, non mi 
rimproveri di poco affetto: Oh! anch’io sono 
stato morso e avvelenato, non tanto da ri- 
mordere e riavvelenare, ma tanto da rima- 
nerne offeso di stupidita e di paralisia. Vo- 
glio che gli amici lo sappiano. . . . (Non 
continua). 

95. Al Prof. Giuseppe Vaselli 

Pescia, 23 agosto 1842. 

Caro Beppe. 
Sabato mattina, dopo avere scritto a te, 

scrissi pochi versi di pura convenienza al 
Bianchi per iscusarmi di non avere avuto 
il tempo di congedarrai da lui come dagli 
altri di casa sua, e poi mi buttai sul letto. 
Non era un’ora che dormivo, che mi sve- 
gliai all’improvviso, e la prima cosa che 
mi feri fu un gran puzzo di carta brucia- 
ta e un fumo densissimo che ingombrava 
la camera. Saltai dal letto, corsi nella stan¬ 
za dove soglio studiare, e vidi tutto il ta- 
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volino in fiamme. Lo stupore, il dolore, la 
paura che potesse accadere una grave di- 
sgrazia non mi tolsero 1* animo tanto da 
sgomentarmi e cacciando le raani nell’in- 
cendio sui libri e sui fogli, sparsi ogni co- 
sa per terra, e coi piedi e coll’acqua che 
potei avere li su quel subito, arrivai ad 
estinguere il fuoco senza chiamare in aiu- 
to. Ii fumo m’aveva accecato, tremavo co¬ 
me una foglia, e il terrore mi pose in un 
abbattimento di spirito , dal quale non ri- 
sorsi che a mala pena dopo qualche ora. 
Molti libri miei e d’altri sono perduti irre- 
parabilmente; appunti, abbozzi, studi di va- 
rio genere, e segnatamente note prese di 
proverbi e d’altre cose attenenti alia lin¬ 
gua sono andate in fumo. Quello che abbia 
perduto non lo so per l’appunto e non pos- 
so rammentarmene altro che in confuso; 
solamente ti dir6 che il tavolino era pieno 
ingombro, e che ora di molte e molte fa- 
tiche non mi rimangono che pochi frantu- 
mi di carta mezza bruciata. Un Virgilio, un 
Dante, due Dizionari, un’opera di Geolo- 
gia, un volume di Bonnet, un volume della 
Rivista de’due Mondi, e chi sa quale altro 
libro, sono stati consumati. Lasciai accesa 
una candela, e il fuoco, consumata la cera, 
s'appicch ai fogli vicini. Delie cose di mio, 
poco m’importa; m’importa dei libri che 
non ra’appartenevano, m’importa di molte 
lettere perdute, e tra le altre di due che 
mi scrivesti ultimamente, edelle quali con- 
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servero se non altro gli avanzi. Questi mi- 
seri rimasugli sono la tuttavia in un canto, 
e non ho cuore per ora di metterci le mani; 
pure bisognerebbe che me li togliessi da- 
gli occhi, perche non posso ripensarci sen- 
za fremere dal fondo delle viscere. Piu che 
altro Timmagine che potesse andarne in 
rovina la casa mi tortura il cervello come 
se il fuoco imperversasse tuttavia. 

96. AI Prof. Atto Vannucci. 

Firenze, 24 agosto 1842. 

Caro Vannucci. 
Sono stato a Siena vari giorni; ecco la 

cagione del ritardo. 
Non posso appagarti sul conto di Gigi 

Tonti. Io l’ho conosciuto molto , ma non 
tanto da darne un giudizio. So che era stu- 
diosissimo, pazientissimo della fatica, tale 
insomma da riuscire a qualcosa , ma del 
resto non ne so nulla, perche si comuni- 
cava a pochi e forse solamente a quelli 
che potevano insegnargli. Credo che fosse 
piu atto alia storia che al dramma , piu 
fllosofo che poeta , e non intendo di dire 
che poesia e filosofia debbano o possano 
andare disgiunte. Per quel poco che ho po- 
tuto vedere o rammentarmi di lui, mi par 
di poter dire (senza nuocergli dal lato del 
cuore che era buonissimo), la mente esse- 
re il suo forte. Ma posso ingannarmi, mol¬ 
to piu che non ho veduti gli scritti lasciati 
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dopo morto. Credo inoltre che almeno nei 
prirai anni gli nuocesse il consiglio di certi 
cervelli aereostatici dai quali poi si stacc6. 
Gli studi sul Vjco, e un certo non so che 
di vago e d’indelinito cue troverai in certi 
suoi scritti, sono il frutto dei consigli che 
ti diceva. Forse studio troppo i libri quan- 
d’era tempo di studiare la vita; penso quan¬ 
go bisognava sentire. Ma chi puo leggere 
nei penetrali del cuore ? Chi mi dice che 
non fosse tutto il contrario ? Io che non 
mi raccapezzo sul conto mio, come vuoi 
che presuma di ritrovarmi nelF indagine 
delPindole altrui? In ogni modo era tale da 
piangerne la perdita.Addio. 

97. A Gaetano Castiglia. 

Firenze, . . . agosto 1842. 

Mio caro Castiglia. 

Abbi pazienza, ho avute tante cose per 
la testa, sono stato cosi poco bene , che 
non ho potuto preparare quella cosa per 
Manzoni. So dall’altro canto che tu hai una 
copia della Raccolta data alia Farinola, e 
que'la puo bastare per ora a scaricarmi 
dal peso di molti spropositi buttati sulle 
mie povere spalle da tanti copisti. Dirai a 
Manzoni che io lo ringrazio vivamente del¬ 
la benevolenza che ha per me, che la sua 
approvazione mi da coraggio, e che i suoi 
consigli potrebbero illuminarmi. Non co- 
nosco Grossi, ma spero che non ricusera 
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un saluto da parte mia , speeialmente se 
glielo porti tu. 

Domenica scorsa scansai la bara per mi 
racolo. Passando davanti al palazzo Gar- 
zoni, mi s’avventd un gatto al quale non 
avevo fatto ne buone ne cattive grazie. Mi 
graffio e mi morse senza intaccarmi la pel- 
le, bensi mi lascio nella gamba sinistra 
l’impronta dei denti. So stringeva un poco 
di piu o se io ero meno lesto a scuoterlo 
da me, addio roba mia. A dirtela, ebbi una 
paura del diavolo, non li sul momento, ma 
dopo, e per Pimpressione ricevuta, e a quel 
lo che poteva accadere, perche m'accertai 
che era idrofobo.(Non continue). 

98. Alla Wlarchesa Luisa D’Azeglio. 

Gentilissima Marchesa. 

Vedo bene che dureremo poco a sen 
verci, perche io essendomi condotto iino 
a qui’ sano e salvo attraverso a un mare 
di lusinghe, non vorrei perdere la tramon 
tana a quest! lumi di luna, moHo piu che 
non so tapparmi gli orecchi colla cera, ne 
ho chi mi leghi a un palo , come dicono 
che si facesse fare Ulisse, per istar duro 
al canto dello Sirenc. Vede tin dove le don- 
ne possono fare andare il cervello; ho co- 
minciata la lettera come un secentista. Dav- 
vero, appena letta la sua lettera , mi s e 
messa di qua la Superbia e di la la Mo- 
destia, e prendendomi una per un braccio 

Gtusti Epist.—Vol. I. 25 
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e una per un altro , hanno fatto un gran 
pezzo a tira tira. Finalmente quest’ultima, 
1asciando*che P altra si sfogasse a darmi 
delli strattoni, mi s’6 piegata all’orecchio, 
e m’ha detto: Lo vedi? queste signore trat- 
tano teco come si fa coile bestie innocue, 
cioe si lasciano andare a farti festa e a ca- 
rezzarti giusto appunto perche non ti temo- 
no. Lodano i tuoi versi piuper quello che 
promettono di te in seguito, che per quello 
che sono: setu non appagherai queste spe- 
ranze facendo meglio, addio gloria, addio 
liete accoglienze, addio parole cortesi. A 
questo punto della predica, non so come 
sia andata, ma la Superbia ha lasciato la 
presa; ed io adesso mi sento quello che 
ero, solamente piii ricco, perche posseggo 
una lettera gentilissima segnata Luisa D’A- 
zeglio. 

99. A Matteo Trenta (1). 

Pescia, 15 novembre 1842. 

Mio caro Matteo. 

Cominciava a rincrescere anche a me 
questo lungo silenzio, e mi sono proposto 
mille volte di romperlo e da Firenze e da 
Pescia, specialmente quando rividi Giovan- 
nino e mi rammentai il tempo della nostra 
conoscenza; ma ora una cosaora up’altra 

(1) L’autografo trovasi presso il signor 
Marco Tabarrini. 
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m’ha condotto lino a qui senza fame nulla, 
colpa d’una testa scansafatiche, facile a di* 
strarsi e a girare come la lancetta del ba- 
rometro. 

fi un gran pezzo che non ci siamo visti. 
Tu chi sa che razza di dottore sei diven- 
tato, nel tempo che io , se non sono tor- 
nato addietro, saro giu di li. Che vuoi? ho 
tirato a campare, a godermi la vita, a ri- 
farmi di molti giorni passati nel Limbo, di 
molte malinconie , di molti fastidi sofferti 
in diebus illis quando nelle brighe di que* 
sto mondo ero oggi presbite e domani mio- 
pe e presumevo di non esser menato per 
il naso. Ora non ci vedo piu chiaro , ma 
in certe cose mi son dato per orbo, come 
dice il Guadagnoli nella Prefazione al Bac- 
celli del 1843, e di quel po’di barlume che 
mi rimane me ne servo per me, seguitan- 
do a fare il cantastorie senza badare a chi 
passa. 

Questi sette o otto mesi, per me che m’o- 
stino a conservarmi scapato anco a tren- 
tatre anni, sono stati piacevolissimi e mi 
son passati in un volo. Ho girato, hobal- 
lato, ho fatto all’amore, ce n’6 entrate di 
tutte. Vidi le feste di Siena, e mi piacque- 
ro moltissimo per la parte che ci prende 
la popolazione. Quelle bandiere, quegli usi 
di un tempo tanto famoso, quel bailamrae 
d’una gente che in quei giorni rivive nel 
passato, mi riebbero dalla dormiveglia fio- 
rentina. E che belle donne ci sono, e con 
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quanta cortesia ti sanno rendere piu liete 
quelle feste e piu cara quella carissima 
citta! 

Addio per ora; stai bene, e studia se ti 
riesce. 

100. Al sig. Enrico Montazio. 

Caro signor Montazio. 

E vero che io, a insinuazione del Van- 
nucci, aveva preparato qualche articoletto 
per il suo Giornale; ma riandando a mente 
sana quelli scritti, li trovai cosi raagri da 
i'armi uscire la voglia di mandarglieli. V’c 
dipiu, che uno di quelli articoli riattizze- 
rebbe certi pettegolezzi, che raolti vanno 
a cercare col lumicino e che io ho in ta- 
sca maledettamente, e credo ben fatto di 
lasciarli la; un altro farebbe morder le lab- 
bra, per un memento, a tutti quelli che 
tiran via coi titoli e coi superlaiivi. Non per 
timidita, che non e il mio debole, ma per 
un certo dispetto che mi piglia contro co- 
storo e anco contro me medesimo, quando 
mi sono lasciato andare a mescolarmici , 
piantero tra i fogliacci cio che ho fatto, e 
vedro, se mi riesce, mettere insieme qual¬ 
che altra cosa per il suo Giornale che mi 
piace tanto e che vorrei veder prosperare. 

So le ultime vicende, e ho riso di cuore 
aile spalle di certe carogne della lettera- 
tura che tirano a scalciare a diritto e a 
traverso, e poi strillano se taluno risponde 
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ioro con una solenne frustata. In tutto que- 
sto fare non vede Ella 1’ irapotente che si 
sforza di parer buono a qualcosaT Questi 
canucciacci che s’ avventano ai calcagni 
d’ogni galantuomo, non credo che sia bene 
toglierli dalla loro oscurita. Condannati a 
affaticare il torchio di quando in quando, 
e raai il lettore, tentano talora di provo- 
carsi contro le ire dei magnanimi per ve^ 
dere di passare alia posterita se non altro 
di rimorchio. Per questo io direi che Ella, 
il De Boni e gli altri del Giornale, lascias- 
sero in un canto costoro, moltopiu che in 
luogo della Musa e della ragione , hanno 
il birro e il prete dalla loro, e non potendo 
di quelle, s’aiutano di questi , cercando il 
proprio genio, che deve essere un non so 
che d’anfibio o ermafrodito, tra la razza del 
collare e quella delle manette. Seguite tutti 
la vostra via che mi pare buona; ma quan- 
do frustate, frustate il mazzo, e che nes- 
suno vi scappi: cosi ciascuno si vergognera 
senza risentirsi, seppure non d matto. 

Grazie del Giornale che accetto volen- 
tierissimo, e se la salute me lo permette 
vedrd di non iscroccarlo affatto. Saluti da 
parte mia il De Boni, e scusi se mi sono 
impancato a dirle il mio parere. 

101. Ad Andrea Waffei. 

Mio caro signor Maffei. 

Non posso resistere al desiderio di scri- 
verle direttamente dappoich^ ho vedute le 
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poche parole che Ella s’6 corapiaciuto rp 
spondermi nella lettera scritta a EmilioFrul- 
lani. Io ne sentii e ne sento una coramo 
zione profonda, quale non ho provata mai 
o quasi mai a conto di quei pochi versi che 
di quando in quando mi sono usciti dalla 
penna, anzi dall’animo, bisognoso di mani- 
festarsi apertamente non per boria d’appa- 
rire ma per dovere e per sentimento. L’ap* 
provazione dei buoni e dei valorosi e uno 
sprone acutissimo alia mia volonta, che o- 
gni tanto si ferma e si sgomenta, ma nel 
tempo medesimo e un peso grave per le mie 
povere spalle che oramai si trovano in ob- 
bligo (quasi senza volerlo), di mostrarsi 
sempre piu pazienti e gagliarde.Quanto piii 
vado innanzi cogli anni, tanto piu vedo la 
difficolta dello scrivere,e m’adiro meco stes- 
so di aver lasciate correre molte di quelle 
cose che avrebber dovuto rimanere oscure. 
Ma lo feci piu per cedere alle sollecitazio- 
ni degli altri che per fretta di mostrare il 
viso, e tutti possono essermi testimoni che 
questa non e una delle solite scuse da pre- 
fazione. Molti e gravi dolori ho dovuto pa- 
tire, e chiuderne lungamente nell’animo mio 
l’ira,lo sdegno e l’impazienza di rassegnar- 
mici. Quei versi sono stati il frutto di una 
vita solitaria e sconsolata allora , amara 
qjianto.... (Non continua.) 
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102. Al Marchese Gino Capponi. 

Monsummano, 19 febbraio 1843. 

Caro Marchese. 

Trovai mio zio in uno stato compassio- 
nevole, come non avrei immaginato mai 
neppure dopo le nuove poco buone che 
n’ebbi giovedi. II vederlo allettato mi fece 
tanto colpo, che per molto tempo vmto dal- 
Tamarezza non potei dirgli una parola. Chi 
l’ha veduto ogni giorno, non pud giudicare 
del suo deperimento, ma io che sono stato 
due mesi senza vederlo, al primo aspetto 
mi sentii proprio stringere il cuore. Sma 
nia , si lamenta , non trova posa in nes- 
suna positura, non dorme, non mangia, e 
poi colpi negli orecchi continui, bocca e 
stomaco pessimi, sfinimento di forze , e 
quel che e peggio, paralisi a riprese piu o 
meno spesse, ora alia lingua, ora alia ma- 
no destra : credo che e una vera pieta a 
vederlo e a udirlo. Io me ne sento lacera- 
re, e mi ci vuol tutta per farmi forza dirim- 
petto a lui in modo che non abbia a scon- 
certarsi anco del mio dolore. Una cosa 
speciale , ma non meno lacrimevole , e 
quel suo solito modo di volgere in burla 
le sue stesse infermita. Gli altri ne ridono 
e n’argomentano bene , io me n’ affliggo 
al doppio, sapendo che si puo tradurre in 
ischerzo le pene sofferte e quelle che si 
soffrono, e accusare col sorriso dolori che 
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non hanno rimedio. Aggiunga Lesser qua 
in un paese sprovvisto di medici a garbo, 
lontano dai suoi amici piu cari, senza una 
persona che sappia starli d’ intorno con 
quella delicata e schietta sollecitudine che 
f'orse e la prima medicina , e veda come 
debba trovarsi questo pover’ uomo, ed io 
che me lo veggo struggere sotto gli oc- 
chi, e gli sono stato sempre piu flglio che 
nipote. Manderei o verrei a prendere Bu- 
falini, ma e un tasto che bisogna andare 
adagio a toccare, per paura di far peggio; 
tanto lo infastidiscono le cose nuove e i 
visi nuovi. Per tenerlo quieto piu che sia 
possibile o fatto chiudere le porte a mol- 
ti, e vedo che bisognera fare lo stesso 
a molti altri del luogo , visitatori instan- 
cabili, tediosi, rumorosi, inutilissimi. Le 
donne , che sono al caso dicerto piu di 
noi d’ usare intorno a un infermo quegli 
uffici pietosi che riescono di tanta uti¬ 
lity , hanno poi la maledizione di volersi 
rifare a ogni costo del silenzio e delle cu¬ 
re, tessendo e ritessendo la storia minuta 
della malattia a quelli che son li, e la veg- 
gono come loro , e anco al malato che la 
soffre. Io a volte darei nei lumi, ma pur 
troppo non si puo avere il miele senza le 
mosche. Ha la stufa in camera , e tra le 
persone di servizio e quelli che capitano di 
fuori, ho trovato che tiravano a metter su 
legna e a fargli un fuoeo d’inferno, badan- 
do piu a mantenere 1'uso voluto da lui quan- 
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d’era sano, che ai riguardi che vuole ades- 
so la malattia. A queste necessity se non 
v’e persona che le intenda, nessuno prov- 
vede, e la peggio tocca sempre a chi e in- 
chiodato nel letto in raano di barbari .Vedo 
bene che per quaftto s’abbia per casa gen* 
te attenta e capace, guai a chi non e assi- 
stilo dai suoi. Dietro tutto questo,mi com- 
piaccio di non esser partito con mia ma- 
dre, perche certamente non sarebbe stato 
senza che me ne venisse dietro una grave 
taccia di durezza e di trascurataggine. Mi 
fermero qua fino a tanto che non lo veggo 
ristabilito,tanto piu che ha mostrato di gra- 
dirmi moltissimo,quando gia mi credeva per 
viaggio, sebbene a ogni momento mi dica: 
Vai a divertirti, vai a raggiungere tuama- 
dre, qui t’annoierai. Pensi se m’annoio, o 
se ho vogha di divertirmi! Dio voglia che 
finisca bene, ma quella paralisi mi mette 
in pensiero. 

Conceda alia mia afflizione questo lungo 
lamento. 

103. A Luigi Alberti. * 

Monsummano, 14 marzo 184o. 

Mio caro Gigi. 
Mi tratterro tuttavia qua a Monsummano 

dal zio, che non 6 migliorato gran cosa 
dal tempo che ci venni; e tu intanto pen- 
serai di proposito alia Rosa di Maggio, che 
ch certo sara pubblicata o almeno prepa- 
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rata prima che io possa tornare. Metterai 
dunque nella pagina avanti a quei versi 
questo indirizzo: 

Alla Signora M. G. U. 

indirizzo che agli Epigrafai parra secco e 
sciapito, e che io non mutero, se non sara 
trovato tale anche dalla Persona gentile, 
alia quale intendo d’offrire la composizione. 

IL SOSPIRO DELL’ ANIMA 

sara il titolo, e l’epigrafe 

Ciascun confusamente un bene apprende 
in cui si quieti 1’ anirao. 

Dante , Purgatorio. 

Del resto, diro come Pilato, quel che e 
scritto e scritto. 

Profitta della tua bella eta , per godere 
e per apprendere, e fai che lo studio del 
mondo aiuti e corregga quelio dei libri. E 
rneglio saper vivere che esser dotto sen- 
z’altro, perche la dottrina rimane una ric- 
chezza senza uso, quando si spende in pro 
degli altri, e di noi medesimi. Lasciami 
fare un girigogolo: io ho provato P ozio 
degli studi, e gli studi dell’ ozio , e per 
quelio che m'e parso tin qui consiglierei 
tutti a tenere una garaba di qua e una sam¬ 
ba di la. 

Vorrei sapere le nuove del povero Me¬ 
mo, e se pensano di far nulla per onorare 
la memoria del Conte, il quale meriterebbe 
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di non andare confuso la nel buglione de- 
gli iscrizionati a un tanto la linea. 

Mille saluti al babbo, agli amici e alle 
signore di comune conoscenza; e poi dim- 
mi qualcosa anco di te, e rallegra se puoi 
colie tue gioie la mesta solitudine del tuo 
Giuseppe Giusti. 

104. A Luigi Alberti. * 

Monsummano, 20 marzo 1843. 

:Mio caro Gigi. 
Fra pochi giorni ci rivedremo a Firenze, 

perche mio zio, sebbene non sia in uno sta- 
to molto migliore di quelio che era quan- 
do venni qua io , nonostante ha fatto un 
animo risoluto, e vuol tentare, se venendo , 
costa trovasse quei vantaggi che non ha 
trovato fino a qui. Per tutto il tempo che 
egli sara ammalato, non potro riprendere 
il mio solito modo di vivere, perch6 oramai 
ho stabilito di non abbandonarlo un mo- 
mento. Dica pure il Tassinari che lo fo 
per quei pochi: io lo lascero dire e ridero, 
perch6 da un tempo a questa parte , pro- 
vati i morsi della malignita e della trul- 
laggine , tiro a vivere a conto mio senza 
curarmi delle osservazioni che potessero 
essermi trinciate addosso, o dai beati in- 
nocenti , come sarebbe il nostro venera- 
bile padre Giulebbe, o dagl’innocenti dan- 
nati , sul gusto del bilioso solitario di 
Poggio Bertini, che vuol fare l’uomo gua- 
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sto senza essersi saputo heppur guastare: 
e difatti ha addentato parecchi, e nessuno 
e rimasto idrofobo. Spero pero di trovare 
un ritaglio di tempo per voialtri tutti, che 
siete i miei piu cari amicj, e dai quali non 
mi dividero, sebbene non vi sia da sperar- 
ne nessun legato. 

Ho inteso tutto sul conto di Memo: ma 
quanto m’ affliggerei per lui se fosse vero 
cio che suppongono coloro, che nelle cose 
di questo mondo non sanno o non vogliono 
andare piu la della buccia, altrettanto mi 
compiaccio di vedere che tu, giovinetto di 
sentimenti schietti e delicati non ti lasci 
svolgere dall’apparenza, e fai onore all’ami- 
co d’una interpretazione piu amorevole. Gi- 
gi mio, lascia pensare a male a certuni che 
nel malignare cercano un miserabile sollie- 
vo alia perhdia o alia noia che li divora. 
Chi ha un animo buono , spande a larga 
mano questo tesoro intimo e ne fa parte a 
tutti, sentendo che di questa prodigalita non 
si pud impoverire. E poi sappi che a volte 
nel sacrano piu recondito della famiglia vi 
sono dei guai che non si penserebbero, e 
che il rumore del falso e anco talvolta d’un 
nome , introna tanto agli orecchi del pub- 
blico da non lasciargli sentire i gemiti pro- 
fondi che suonano lainquei penetrali. Vi 
sono delle lacrime che il cuore e per de- 
bito e per bisogno vorrebbe versare libe- 
ramente e apertamente, e che la memoria 
d’un’offesa, nota a noi soli, o non lascia 
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prorompere, o le rasciuga sull’ occhio ap- 
pena sgorgate. Chi e che possa misurare 
l’abisso desolato che a volte una parola, un 
o-esto, scava a un tratto tra noi e le perso- 
ne piu sacre all’animo nostro] E quest’abis- 
so se puo riernpirlo talora o la ragione o 
la convenienza, il cuore non lo riempie raai 
piu. Noi soli, Gigimio, noi soli siamo i yeri 
giudici e i testimoni veri dinoi medesimi; 
e questi misteri tremendi vanno lasciati sta¬ 
re nel loro buio necessario. Gli stolti sola- 
mente eorrono ad alzare ogni velo, e quan- 
d’anco non veggano nulla, millantano sem- 
pre d’aver veduto , se non altro per non 
parere d’essere stati sfrontati inutilmente. 
Tronchiamo queste rifiessioni malinconiche 
e limitiamoci a rispettare e a tacere. 

Debbo lodarti moltissimo anco del non 
saperti risolvere a lasciare sola nel suo do- 
lore la persona che possiede la parte mi- 
gliore di te. Beato chi puo dire a se stes- 
so: io ho asciugata una lacrima: piu beato 
chi puo asciugarla su gli occhi chegh han- 
no suscitate nel petto tante liarnme d amore, 
e fatti versare tanti pianti e tanti sospiri. 
Non so: forse sara orgoglio che s’appiatta 
.sotto le vesti della pieta, ma quel sentirsi 
chiamare in aiuto dalla donna che abbiamo 
adorata e servita tremando, e quel subito 
e ^eneroso impeto del cuore che ti sprona 
al soccorso , e larghissima gioia che puo 
compensaretuttauna vita mtehee. Kingra- 
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21a la natura benigna che t’ ammette cosi 
per tempo e in si cara compagnia 

A ber lo dolce assenzio dei martiri, 

e sperane bene, perche e in questa guisa 
solamente che 1’ animo e P ingegno s’in- 
ualzano sopra se stessi. Quella supina e 
briaca stupidita che e la vita di tanti, e di 
tanti lo stoltissimo desiderio, come t’ingras- 
sa il ventre,t’ingrassail cuore e la testa.Vedi 
quali nobili rughe risplendono sulla fronte 
dell’uomo che ha patito altamente; mentre 
dal grinzume che riga la faccia confusa di 
tante migliaia di spensierati che il mondo 
chiama contenti, potrai a mala pena com- 
porre l’alfabeto gerogliflco dell’uggia e del¬ 
la nuliaggine. 12 meglio che l’occhiaia ti 
venga dal cuore che dallo stomaco. 

Ho piacere che quel mio rispettabile e ca- 
rissimo Gino non abbia sentito nulla d’esoti- 
co nei versi che t’ho dati per la Rosa di Mag- 
gio. Certo , io non gli ho attinti ne dai libri, 
ne dagli usi che ci piovono di fuori, ma dal- 
P animo mio che e paesano davvero e che 
sente ogni tanto il bisogno di levarsi da que¬ 
sta mota nella quale ho anche troppo imbrat- 
tate le mani, toccando la cordadel ridicolo. 
Venuto costa , ti dard due o tre altre muta- 
zioni , che mi sono parse necessarie , e poi 
rivearb le stampe da me. 

Per ora non ho altro da dirti,anzi mi pare 
d' aver passata la linea : vada per quanto ti 
scrivero una letterina fredda e secca ,com 
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I’invito a un pranzo,dato per far vedere Pap- 
parecchio. Addio. 

105. A Domenico Giusti. 

Firenze,. 1843. 

Caro Babbo. 
11 zio sta serapre al solito , ma , come le 

dissi la volta passata,si consuma un giorno 
piu dell’altro. 

Io non credo punto che abbia disposto in 
favor mio,anzi ho ragione di creder che ab¬ 
bia lasciato andare le cose pel suo verso. 
Se avesse fatto cosi sarebbe meglio per 
tutti i conti. In ogni caso le sue cose le 
ha fatte sei o sette anni sono, di sua pie- 
na e spontanea volonta. A me ha gia re- 
galato un astuccio , e mi destinava altre 
cose, ma il male gli ha impedito di mani- 
festare la sua volonta. Di questo non m'im- 
porta, perche non sono stato mai d’intor- 
no a nessuno per strappare, e perch6 ho 
34 anni. Se non ho imparato a far di meno 
del superfluo ora, non so quando impare- 
rei; e poi la ricchezza sulla quale io con- 
to, e che nessuno mi pu6 ne scemare ne 
accrescere, 6 quella della mia coscicnza, 
e anco di quel poco d’ ingegno che m’6 
toccato. In tutte le vicende avro sempre 
un sicuro riiugio in me stesso , e questo 
e il sommo dei beni; ne ho imparato a 
dirlo dai libri, ma l’ho sentito e lo sento 
nell’animo fermo e immutabile. 
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Quando questo pover’ uomo avra chiusi 

gli occhi, io penserd a prendere stato, per- 
che l’esempio suo m’ha fatto sentire tutto 
ii peso di quella raaledizione della Scrittu- 
ra : Guai at solo ! Non ho nulla in vista 
per ora, e non farei un passo senza seria 
considerazione , ma in ogni modo voglio 
farrai una famiglia, e sapro farmela. 

106. A Giuseppe VaseSli. 

Firenze, 5 maggio 1843. 

Beppe rnio. 

Debbo ringraziarti dclle attenzioni che 
usasti a mia madre, e avrei potuto farlo 
a voce pochi giorni dopo, se la disgrazia 
del mio povero zio non m,aves<e costret- 
to a rinunziare al viaggio di Roma e di 
Napoli. .Mia madre ripassd da Siena venti 
giorni dopo, e non ti fece cercare per ti- 
rnore d’incomodarti. Io la rimproverai di- 
cendole , che teco poteva fare come con 
me , e aggiunsi che se tu l’avessi saputo 
ne saresti rimasto dispiacente. 

Sono due mesi e mezzo che sto ad as- 
sistere alia lenta ed inevitabile distruzione 
d’un uomo che ho riguardato sempre co¬ 
me un altro padre , e che per tanti lati 
consuonava coll’animo mio. Metti insieme 
infinito ingegno naturale, un senso rettis- 
simo in tutte le cose, una franchezza, un’e- 
sperienza di mondo senza danno del cuo- 
re, somma bonta, un carattere sempre fer- 
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mo, sempre uguale e sempre pieno di brio, 
e avrai l’immagine del mio carissimo zio 
Giovacchino. Dio volesse come ho vissuto 
sempre d’accordo con )ui, cosi potessi so- 
migliarlo! Ah! la perdita d’un essere simi¬ 
le , non pud essere compensata da nulla 
sulla terra, ed io la vedo vicina, (1) e non 
ho coraggio ne di sperare, ne di flnire di 
sgomentarmi. Ha sofferto pene d’ inferno 
lino a qui; ora e quieto , ma oh disgra- 
ziato ! e la quiete del sepolcro. Vedi , 
e di la che dorme , ed io ne sento il re- 
spiro grave, lento e profondo, e con che 
cuore, pensalo, Beppe mio. Non vivo piu 
ne per gli altri ne per me stesso; ora vi¬ 
vo per lui , e mi studio di tenerlo in vita 
piu che sia possibile, almeno per perderlo 
un giorno piu tardi. Se e destinato che 
questo capo tanto amato da me debba pie- 
garsi sotto la mano che lo percuote senza 
rialzarsi mai piu, io, sistemate appena le 
cose sue, correrd a cercare un rifugio co¬ 
sta, in casa tua, come ho stabilito in me 
dacche ho visto il pericolo imminente. Mi 
dispiacerebbe di trovarmi impedito, perchc 
in questa solitudine che mi veggo davan- 
ti, cerco con gli occhi e non vedo che te. 
Io non era stato mai testimone di questo 
fatto solenne , dell’ uomo che si diparte 
dalla vita; e m’era serbata la trista sven- 
tura d’imparare cos’e il morire da un uo- 

(1) Avvenne questa il 21 maggio 1843. 
Gi'usti Epist.—Vol. I. 26 
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mo al quale vorrei dare tutti gli anni che 
ho visti fin qui, quelli che mi rimangono. 
Si resta soli, e appoco appoco non ci ri- 
raane che andare a raggiungere chi ci la- 
scio.... 

Saluta la tua sposa , saluta gli amici e le 
persone che si possono rammentare di me: 
io intanto staro qui ad aspettare quello che 
non vorrei vedere mai. Addio. 

107. A Domenico Giusti. 

Caro Babbo. 

Siamo sempre alle solite, ma l’emaciazio- 
ne cresce ogni giorno. 

Lasciamo di parlare d’ interessi: ho 34 
anni, e i pensieri , i diletti , le allettazioni 
tutte della gioventu sono sul punto d’ab- 
bandonarmi. Dali’altro canto io non saro 
tanto bestia di lasciarmi prendere dalla vec- 
chiaia , senza essermici rassegnato antici- 
patamente; anzi ogni mio studio sara posto 
da qui in avanti a prepararrai alle grinze e 
ai capelli bianchi in santissima pace. Una 
gioventu che non m’abbandonera mai sara 
quella della coscienza; un piacere che avro 
anco a ottant’anni , come l’ho avuto a venti 
(unico piacere al quale non tien dietro ne la 
noia ne il rimorso), sara la studio e il lavo- 
ro della mente. Questa e l’arme sotto la 
quale mi son sempre riparato, e mi riparo 
dai colpi della fortuna, della natura e della 
rnalvagita, e creda pure che 1* ingiurie e le 
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pet*secuzioni potranno forse sfiorarmi la 
pelle, ma non vedranno il mio sangue. Per 
questo il mio partito e preso e non ho piu 
ne timori ne speranze ; molto piu vedendo 
che un punto solo atterra tutti i bei calcoli 
della nostra meschinissima fantasia. Sicco- 
me non perseguitero nessuno , cosi non te- 
mero d’essere perseguitato , che se poi vi 
saranno dei malvagi che vogliono insidiare 
anco chi non li tocca, peggio per loro, lut- 
to questo sia detto riguardo alle disposiziom 
di questo.(Non continua). 

108. Al Professore Giuseppe Vaselli. 

Firenze, 15 maggio 1843. 

Mio caro Beppe. 

Ho cominciato a scriverti miile volte, e 
mille volte non son potuto andare in fondo, 
perche da un pezzo in qua sono in mezzo 
ai dispiaceri per la malattia di mio zio che 
se ne va al suo fine lontamente, ma ine' 
vitabilmente. 

In questa malinconia , in questa solitu- 
dine nella quale vivo da tre mesi , puoi 
bene immaginarti che non ho potuto far 
nulla di nuovo, nd ripensare alle cose fat- 
te Vorrei mandarti tutti i miei versi come 
ti ’promessi, ma, Beppe mio , ora non ho 
testa nemmeno per copiare. Il mio deside- 
rio sarebbe di venire a Siena a statare, 
perche in questa fornace non ho coraggio 
quest’anno di passare i tre mesi infernali 
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del caldo; ma oramai vedo che non debbo 
piii farci assegnamento per non trovarmi 
poi a sentirne un dispiacere piu vivo non 
potendo effettuarlo. 

Vidi Orlandini e lo pregai di salutarti 
caramente, invidiandogli il bene di poter 
passare qualche ora con te. Spero che lo 
avra fatto, e che nei vostri discorsi sara 
entrato qualche volta il nome d’uno che vi 
ama e vi stima profondamente. 

Saprai che il Libri professore ha Parigi 
ha acquistato alcuni manoscritti di Napo- 
leone, e tra gli altri un trattatello di geo- 
grafia fatto da giovanetto, il quale flnisce 
con queste parole : Sant' Elena, piccola 
isola. Nota bene che la pagina termina a 
mezzo, e che dopo vi sono parecchi fogli 
in bianco. Pare un sogno! Se il grand’uo- 
mo quando era la su quello scoglio infuo- 
cato avesse potato rivedere quegli scritti, 
egli che pendeva al fatalismo, chi sa come 
si sarebbe sentite fremere tutte le potenze 
dell' anima. Perdio e una cosa che da alia 
testa anche a me. 

109. A Giovan Pietro Vieusseux. 

Mio caro Viessaux. 

Lessi avidamente due articoli del Fer¬ 
rari, avidamente perch6 v’ era roba anco 
per il mio signor me(vedete chevi parlo 
col cuore in mano). A dirvela sincera non 
posso lodare una franchezza, che star& be- 
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nissimo a Parigi, ove si pubblica il Gior- 
nale, ma che nel passare le Alpi pu6 do- 
ventare una specie di delazione, o almeno 
servire di svegliarino a chi governa ad- 
dormentando, o facendo vista di dormire. 
Questi esuli, Pietro mio, questi esuli vo- 
gliono essere la rovina di parecchi. Non 
ve lo dico per me, che oramai ho gettato 
il guanto a conto mio, ma per quei tanti 
che hanno avute le mani in pasta ternpo- 
ribus illis, e che bisognerebbe lasciare nel 
silenzio per non rimetterli nelle pdste. 
Questo scritto del Ferrari 6 fratello delle 
Addizioni di Maroncelli : e fatto per mo- 
strare di saper le cose d’ Italia , piii che 
per giovare al nostro povero paese. (Non 
continua.) 

110. Al Dott. Cosimo Tassinari, 

Rocca S. Casciano (1). 

Pescia, 23 giugno 1843 

Mio caro Tassinari. 

La cara vostra del 2 giugno la ricevo 
oggi qui, perch6 appena coropiti tutti i miei 
doveri verso il povero zio, non mi parve 
vero di fuggire da Firenze, ove tutto m'era 
doventato malinconico e funesto. Appena 
riavuto da quel primo sbalordimento , e 
avuto agio di ripensare al caso, ho sentito 

(1) L’ autografo trovasi presso la signo¬ 
ra Rosa Tassinari. 
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forse meno vivo, ma di certo piuprofon- 
do, il dolore di tanta perdita, e vedo che 
non potro mai ripensarvi senza sospirare 
quell’ uomo raro, e ( lasciatelo dire anco 
a me), irapareggiabile. 

Mi duole dei vostri incomodi , e sa il 
Cielo se vorrei esservi utile, e per le vo- 
stre qualita e per 1’ amicizia che nutrivate 
per il mio zio; ma con tante miglia di mez¬ 
zo, tutto quello che posso fare per voi e 
l’inviarvi poche parole di conforto che par- 
tono veramente dal cuore. Se potessi di- 
sbrigarmi da molte cose che mi tengono 
impedito e quae a Firenze, darei una cor- 
sa costa per vedervi e per ringraziarvi a 
voce dell’amicizia che m’ offerite di nuovo, 
e che io accetto con tutto l’animo. Vedete 
pero se io v’era amico affezionato! appena 
chiuse gli occhi il mio caro zio , 1* unica 
persona alia quale pensai subito di far sa- 
pere I’avvenuto, foste voi. Questo e un tri- 
sto ma santo privilegio dell’ amicizia, d’es- 
ser fatta la prima anco nelle parti del do¬ 
lore. Almeno dieci volte, nel tempo della 
malattia, il zio voleva scrivervi ; ma ora 
una cosa ora l’altra lo trattenne dal farlo, 
rimettendo la cosa a tempo migliore. E 
per farvi vedere quanto 6 vero che par- 
lasse spesso di voi, m’ha detto mille vol¬ 
te che tra voi due avevate fatto il patto 
di non scrivervi fino a tanto che o 1’ uno 
o F altro non si fosse ammalato. 

Ma io rattristo voi e rattristo me mede- 
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sirao con queste acerbe ricordanze, men- 
tre e voi ed io avremmo bisogno di sol- 
lievo. Datemi una prova della vostra cara 
amicizia tenendomi al giorno del 1 e vostre 
nuove, e seppure il male non vince l’ani- 
mo vostro, fatevi cuore piu che potete e 
vedete che la costanza vi faccia da prime 
medico e da vera medicina. So quanto 
siano sterili queste esortazioni a chi soffre; 
pure a me non le detta il bisogno di dire 
qualcosa, ma il desiderio di vedervi libe- 
ro e sano e di mostrarvi il mio attacca- 
mento. 

Credetemi veramente vostro etc. 

111. A Gaetano De-Castil!ia. 

Mio caro Castillia. 

T’ ho voluto bene prima di conoscerti, 
piu bene che mai dopo averti conosciuto, 
ed ora che mi porti una lettera di Man- 
zoni, figurati quanto te ne voglio. Gli ri- 
sponderh subito e mandero la lettera a te 
pregandoti di fargliela avere per un mezzo 
particolare e sicuro. 

Quanto ti tratterrai a Firenze? Posso spe- 
rare d’ abbracciarti anco questa volta? Ca¬ 
stillia mio, sono cosi pochi gli uomini co¬ 
me te , che io avrei bisogno di star teco 
anni e anni per rifarmi di tante belle spe- 
ranze svanite. 

Non so quanto mi tratterro a Pescia, 
perche vorrei tornare a Firenze sicuro deh 



— 408 — 
la salute che quest’ anno ha avuto de’col- 
pi un po’troppo violenti. In ogni modo non 
saro costa tanto presto che il desiderio 
non mi dinanzi, avendo in codesta citta i 
miei amici piuchiari, e il pascolo piu con- 
facente all’animo mio : qua vegeto, costa 
vivo, e tu sai se amo piu di vivere o di 
vegeta re. 

Se questa lettera ti trova a Firenze , e 
se hai un momento per rispondermi, dam- 
mi, ti prego, le nuove del marchese Gino 
che non ho da molto tempo, e delle quali 
sto in continua bramosia. Vorrei vederlo 
contento, e con esso contenti tutti noi che 

- lo conosciamo e gli siamo affezionati. 

112. A Carlo Bastianelli. 

Firenze, 2 agosto 1843. 
Caro Carlo. 

Eccoti la macchinetta per la zia, in tutto 
costa sei paoli. 

I versi messi nella Strenna riescono o- 
scuri per colpa mia che non ho saputo e- 
sprimere piu chiaramente cose recondite 
di per s6 stesse e sentite da pochi. Dal te- 
dio del presente, dal 1* impazienza dell’av- 
venire, dall’ immaginare cose sempre piu 
perfette delle cose vedute, dedurre 1* esi- 
stenza d’ un principio immortale e d’ una 
vita non peritura, e argomento piu che poe- 
hco ; ma difficilissimo a trattare in prosa 
non che in versi, e molto piu che non tutti 
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mirano alio stesso punto , e i pochi che 
pure vi tengono P occhio , ve lo tengono 
in un modo tutto particolare alia loro ma- 
niera d* essere. Io fui il primo a dire che 
quei versi non erano nematuri, ne da pub- 
blicarsi in quel modo, ma vollero fare di 
testa, ed io pago le pene. V’ e stato perd 
cbi gli ha intesi da cima a fondo; ma non 
mi basta, perchd se m’ avessero lasciato 
fare gli avrebbero intesi tutti, o quasi tutti. 

Sei arrivato a quarant’ anni, hai veduto 
tuttocid che e passato nel guscio di noce 
che c’ e stato dato ad abitare, e ti fa spe¬ 
cie l'ignoranza e il panno paesano? Se do- 
mandi al Cardini di me, ti dira che appena 
so leggere, e molti altri t’ avrebbero detto 
10 stesso se non fossi mai uscito di costa, 
e se qualche sentore di me non fosse ar- 
rivate a Pescia di fuori e per caso. Code- 
sti giovani che si maravigliano di quel po’ 
di nome che mi danno a Pisa, vorrebbero 
ben altrimenti maravigliarsi se passassero 
i confini; ma e vero verissimo che la fa- 
ma di quelle cosarelle e superiore al me- 
rito, e che di me si parlerebbe assai meno 
se non fossimo adesso in questa orribile 
carestia di libri e d’ uomini a garbo. Io 
non fo illusione a me stesso: i miei versi 
moriranno, e forse sono giamorti colle co¬ 
se e coi tempi che gli hanno fatto nasejre, 
ed io non mi glorio che d’ aver parlato 
quando tutti tacevano e molti trafficavano 
11 silenzio. Vedano codesti giovani che si 
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pu6 trarre una qualche gloria anco da cose 
piccole, purche manifestano un certo co- 
raggio civile; e se possono, facciano e fac- 
ciano arditamente. Ma sciogliersi dalle pa- 
stoie dei birri e dei retori , e piii difficile 
di quello che non si crede, e tra dieci an- 
ni lo sapranno per prova. Addio. 

113. A1 Prof. Atto Vannucci. 

Mio caro Vannucci. 

Mi duole di sentire che i tuoi occhi con- 
tinuano a tormentarti, e non vorrei che tu 
per troppo fretta di servirtene, peggiorassi 
la loro condizione. Questa lunga lettera, 
che ho ben gradito come puoi bene imma- 
ginarti, m’ ha fatto pensare alia fatica che 
ti sara costata a scriverla, e ti prego con- 
tro il mio desiderio di tagliar corto con 
me, e anco di non rispondermi neppure un 
rigo, quando debba esserti di danno. A te 
parra di non avere studiato abbastanza, 
come pare a tutti coloro che sanno vera- 
mente qualcosa; ma io credo che il tuo 
pensiero possa avere un campo assai lar¬ 
go nelle cose vedute e lette fino a qui, 
per potere fare a meno dei libri se non 
altro fino a tanto che la tua vista ri- 
prenda attivita e vigore. Mi duole di recar- 
ti in esempio un amico carissimo al mio 
cuore; ma vedi, Gino Capponi fini di pre- 
cipitarsi per aver voluto tirar via quando 
per 1’ appunto era tempo di starsene. Io 
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stesso per un altro incomodo , sono co- 
stretto a soprassedere , e se dessi retta 
alia voglia , a quest’ ora sarei rovinato 
del tutto , perche il tavolino tanto fiac- 
ca la salute quanto rialza lo spirito. 
Quando e scritto che uno dei due se ne 
vada , vada pure la salute; ma se puo 
evitarsene la rovina con un mese , con 
un anno , con due anni d’ indugio , fac- 
ciamolo per poter tornare in campo piu 
sicuri e piu forti. A te non raancheran- 
no amici che ti leggano e che ti siano 
a dettatura, e tu devi ricorrere a loro e 
risparraiarti quanto puoi. A questo non de- 
ve consigliarti solamente la sollecitudine 
di te stesso, ma anco l’ amore del vero 
e dei tuoi simili, giacche tu sei uno dei 
pochi che non abbiano paura di profes- 
sarlo apertamente. 

Dici bene che i lavori della mente po- 
trebbero essermi di grandissimo conforto; 
ma sappi che se io prendo un libro, sono 
obbligato a lasciarlo quasi subito per la fa- 
tica e per il mal essere che mi piglia. A 
scrivere poi non bisogna pensarvi, e l’im- 
maginazione mi s’e inaridita quasi affatto. 
Se durava il buon tempo, avrei potuto con- 
durre a fine molti lavori, o cominciati, o 
pensati e poi messi da parte per l’eta piu 
matura. Oltre i proverbi voleva scrivere al- 
cuni cenni sui costumi campagnoli, tanto 
delle montagne che delle pianure, e inse- 
rire qua e la i Rispetti e le tradizione cor- 
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relative. Voleva poi riunire gli appunti pre- 
si sopra a Dante e darli fuori in forma di 
lettere agli amici, nelle quali senza rifar- 
mi tanto dall’alto avrei voluto riunire cid 
che e stato detto dai migliori sul divino 
Poema, e manifestare il mio modo di ve- 
derci dentro. Aveva poi molti altri scherzi, 
o in testa, o alle mani, tra i quali uno in- 
titolato. L Adunansa , che avrebbe mirato 
a pungere le varie sette della letteratura; 
un altro detto II Vivaio, o la fabbrica del 
candidati, nel quale avrei smascherato il 
modo che tengono certuni per salire agl’im- 
pieghi, e poi La Parabola del re Nabucco, 
Il Poeta Cesareo, La Censura, I Religionai 
ec. Tra le cose faritasticate v’era anco una 
specie di romanzo e una novella, ambedue 
di fatti passati sotto i nostri occhi, e ten- 
denti a porre in piena luce il ridicolo e il 
turpe di questi ultimi dieci o dodici anni. 
Vedi quanta roba! Eppure mi sentiva l’ani- 
mo capace di venirne a capo, e vagheggia- 
va col pensiero le ore beate che avrei po- 
tute passare raeditando e scrivendo. Ora 
questi progetti, questi sogni, queste belle 
speranze , giacciono sepolte in un angolo 
della mente; e se si provano talora a de- 
starsi, il dolore Ie ricaccia nell'ombra e nel 
silenzio. Quando paragono me come sono 
ora all’uomo che era un anno fa, io quasi 
mi stupisco che priraa della totale rovina 
possa uno disfarsi cosi appoco appoco. O 
io non intendo piu me medesimo, o io sono 
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un altro: del mio essere d’una volta non e 
rimasto intero altro che la fede e l’amore 
di certi principii. E per pena raaggiore tut- 
to s’era appianato davanti a me in questi 
ultimi tempi. Certi dissapori di famiglia , 
certi fastidi che io stesso m’era procaccia- 
to erano spariti affatto, ed eccoti la salute 
che m’abbandona a un tratto e mi lega le 
mani, i piedi, il cuore e la testa. 

II sopravvivere a tanta parte di s6, e 
una sciagura che vince d’ amarezza tutte 
quelle che si possono patire e immaginare, 
ed io stimo beato 1’uomo che scende intero 
nel sepolcro. Nel primo terrore d’un male 
sordo e terribile che sentiva nascere in me 
senza conoscerlo , io diceva spesso a me 
medesimo.' Oh almeno mi restasse la vita 
della mente!. 

(Non continua ) 

114. A Marco Tabarrini. 

Caro Marco. 

Hai ragione: la narrazione di Luca Della 
Robbia e pietosissima. Quelle anime forti, 
generose, libere, sono quasi incomprensi- 
bili per noi nati in un tempucciaccio para- 
litico, inetto ai grandi delitti e alle grandi 
virtu: quelle sentivano Iddio, noi il prete 
neppure a mala pena: ad esse eran freno e 
spinta ad un tempo medesimo idee virili di 
morale e di religione, adesso agghiaccia le 
viscere a tutti il pensiero del tornacontOj 
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a molti la paura del diavolo. Io rido a piu 
non posso quando veggo i romanzieri e i 
poeti nostri contemporanei sforzarsi a far 
parlare i nostri padri. Pero ringrazio la ma- 
dre natura che m’abbia avvertito per tempo 
di lasciare in un canto gli antichi eroi da 
tragedia per sollazzarmi a maneggiare i bu- 
rattini contemporanei. E qui mi giova alle 
tue libere parole rispondere liberamente. 
Ho incontrato esseri che si dolevano d’a- 
vere insudiciata la camicia che va in buca- 
to, mentre nel rimanente non s’avvedevano, 
o mostravano non avvedersi di strisciarsi 
nel fango piu abominevole del vizio. Ho tro- 
vato al contrario persone che s’avvolgeva- 
no per la sozzura serbandosi puliti come 
la mosca. Di quali vorresti essere? Qual e 
quel cuore che nei piu begli anni della gio- 
vinezza non si apre alle dolci e alle serene 
espansioni della virtu? Ma quanto male se 
ne ritrova la traccia dopo avere per molto 
tempo adorata una falsa immagine di lei! 
Io ho bruciato gran parte del mio incenso 
a quest’idoli bugiardi, per disvelare i quali 
ci vogliono ocelli capaci di vedere, e tanta 
abnegazione di se da confessare d’aver ve- 
duto. Ed io tengo per fede certissima che 
molti continuano nelle affezioni, nelle opi- 
nioni favorevoli verso tale o tal altra per¬ 
sona, perche tremano di confessarsi ingan- 
nati. Non sara mai che m’alligni nel cuore 
questa pusillanimita! Serbero affetti e omag- 
gi alia virtu in astratto, ma mi guardero 
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bene dal tentare d’incarnarla nuovamente. 
Questa ferma risoluzione e il bisogno di va- 
gheggiare un’idea, mi spingevano a fare 1 

sonetto, e l'altra composizione, quello ad 
una statua, questo ad una creatura viva e 
spirante, ma quanto a opmione di se, muta 
come un marmo. Ambedue questi soggetti 
rari e soavi mi si offersero agli occin in 
un tempo nel quale cercava sollievo, e nei 
visitare le officine degli artisti, ® "elcon- 
versare con persone alia buona. Solito get- 
tare sulla carta le impressiom ncevute di 
qualunque genere esse sieno, mi vennero 
fane quelle due cose dolci forse com’erano 
gli obietti veduti, e malinconiche come era 
allora l’animo mio. Se ottenm qualche lode 
scrivendo, fu per le rime giocose: ma se i 
santi dell’uno e dell’altro sesso non mi fos- 
sero riusciti arlecchini, avrei toccata sem- 
pre piu volentieri questa corda delle mit 
affezioni. Pure anco scherzando lio cercato 
di non allontanarmi mai dal vero e da ret- 
to e mi potra avere ingannato 1 intelletto, 
la’coscienza non mai. Di tre cose ringra- 
zio con tutta l’effusione del cuore 1 altissi- 
mo dispensatore dei beni e dei mail. Pnma 
di tutto lo ringrazio d’avermi fatto nascere 
in modesta fortuna, per la qual cosa 10 non 
ho fatto n6 faro mai nessuna vilta per sa¬ 
bre piu alto; poi per avermi fatto sentire 
per tempo il bisogno di coltivare 1’ingegno, 
e di cercare un rifugio in me medesimo, 
in ultimo d’avermi preservato daogm ciar- 
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lataneria e data indole liberissima e labbro 
pronto a confessare e deridere i propri di- 
etti, e le ignoranze della prima gioventu. 

^pesso ricalcando le orme del passato e 
cercando severamente i ripostigli tutti della 
mia coscienza, trovo infimti errori e difetti 
che m’attristano a mi commuovono l’animo 
contro me stesso, ma in questo segreto con- 
nitto sorge il pensiero consolante d’ aver 

*i n *. etro, e mi trovo assai 
piu infelice che abietto. Per questo confor- 
to, lascio volentieri ai vilissimi fortunati la 
bona d’appanre eccellenti sentendosi turpi 
e mescbini. Non sempre concedera Dio a 
costoro tanta virtu pantomimica che non 
scappi talora di sotto il cuoio del leone la 
coda dell asino, e gia so che di queste code 
ne veggono anche gli amici miei, sebbene 
(torno a dire) pochi hanno occhi per vede- 
re, e a chi Pha manca il coraggio di con- 
iessare d aver veduto quando Pamor pro- 
prio pare che ne rimanga offeso. 

115. Mio caro amico. 

Anco qua abbiamo fatte le matte risate 
sopra quella sacra baracca di Pistoia, por- 
tata via dalla tramontana, e compianta la 
furia religiosa di quella mezza serqua d’ar- 
iasatti, che briga per metter su la seconda 
recita. O quel pretaccio di Cerere incristia- 
nita, gobbo d’anima e di corpo , che dice 
di queste scene? Sta’ a vedere che era fe- 
staiolo anco lui! Se non era meritava d’es- 
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serlo, e di portare a zonzo uno dei tanti 
ninnoli della Passione; per esempio la di- 
sciplina, buona se non altro a spianargli il 
groppone. Chi sa i Pratesi come sono an- 
dati in gloria, lo gli vedevo di qua sma- 
scellarsi dalle risa, e rinfrescare le stizze 
da campanile a campanile, stizze che cova- 
no tra noi da tempo immeraorabile. Parlo 
della bruzzaglia, non degli uomini a garbo. 

Sapevo qualcosa sul conto della R vista 
indirettamente. II mio parere sarebbe que- 
sto: scrivere senza servitu e senza licenza; 
battere le cose e risparmiare le p rsone; 
astenersi soprattutto dagli epiteti offensivi 
e dalle scappate poco amorevoli; guardarsi 
dal susciiare e dal riattizzare eerie liti che 
sono state sempre la pietra dello scandalo 
tra noi toscani e quelli di Lombardia; scri¬ 
vere correttaraente fino alio scrupolo, per 
non tirarci addosso le risate di quei tanti 
che non possono perdonarci il vantaggio 
di trovare in casa la lingua bell’e iatta, e 
anco per non lasciare a denti secchi coloro 
che aspettano a bocca aperta tuttocih che 
piove di Toscana. Montazio e De Boni (sia 
detto tra noi) tirano un po’via, e quel C... 
avra tutte le ragioni che vuole, ma perdio 
scrive come un saracino. Metterei da parte 
anco quel tuono dottoresco e quel perpe- 
tuo sbizzarrirsi alle spalle del ciabattinu- 
rne teatrale. Io non ci credo, ma corre vo¬ 
ce che i censori birri lascino a bella posla 
il campo piu libero alia Rivistct, por il gu- 

Gitjsti Epist.—Vol. L 
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sto che hanno di vedere attaccate in quel 
foglio persone che danno ombra, e che fino 
a qui venivano riguardate come intangibili. 
Di questa chiacchiera fanne il conto che 
credi, ma ho voluto dartene un cenno per- 
che tu vegga a quali accuse uno si espone 
quando il suo modo di fare comincia a da¬ 
re nel naso. Negli articoli tuoi e in quelli 
dell’Arcangeli non trovo nulla da farvi gri- 
dare la croce addosso, e mi duole che Ma¬ 
yer e Thouar, uomini veramente rari e pre- 
gevoli, abbiano creduto d’aver ragione di 
dolersi anco teco. Di Thouar, so per prova 
che e pazientissimo dei consigli e anco del- 
le riprensioni; di Mayer non posso dire che 
un monte di bene da ogni lato; di voi due 
sapete come penso: dunque? Badiamo che 
non sia uno di quei soliti malintesi che tolti 
di mezzo a tempo, ristringono i legami del- 
l’amicizia; lasciati senza spiegazione, alie- 
nano tra loro le persone piu congiunte di 
pensiero e d’affetto. In qualunque modo io 
v’esorto a fare qualche sacrifizio, pure di 
mantenervi uniti, e specialmente di far si 
che gli altri collaborator non facciano scar- 
tate inutili e dannosissime, con^ro il primo 
che capita. Manzoni, Lambruschini, Tom- 
maseo ec , hanno i lore difetti, ma in fondo 
non si pu6 dire che abbiano fatte di quelle 
porcherie per le quali non v’ e e non vi 
dev’essere remissione. Sia rivisto il pelo 
anco a loro, ma rivisto senza strapparlo, 
che assai ci accusano d’essera inclinati ad 
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avventarci Tuno conlro l’altro. Vi sono co¬ 
se e persone nel mondo da far bestemraia- 
re non so chi mi dire; ed io che son por- 
tato piu a compatire che a frustare (seb- 
bene le apparenze smentiscano), ho rotto 
i cancelli e tornerd a romperli piu d’una 
volta; ma in verita io non intesi di fare un 
epigratnma quando scrissi che i figuri ri- 
dicoli non meritano neppure unhnfame ce- 
lebrita. Per esempio chi non si sente mon- 
tare i /uteri, come dicono certuni, veden- 
do quel eanucriaccio del Mancini abbaiare 
ai uaretti del Nccolini, del Capponi e d’al- 
tri uomini rispettabilissimi ? Ebbene, va la- 
sciato nella sua nullagine disperata , va 
cons derato come uno che assuefatto a 
mandar I’estro sulla falsariga, quando si 
mette a far di suo, esce subito di carreg- 
giata, e per il lato del buon senso, e per 
quello dell'onore Lascerei che questi bassi 
vituperi cadessero da s6; tirerei un velo 
sulle debolezze dei galantuomini ; frusterei 
i pregiudizi in generale riprenderei sem* 
pre con amore i difetti di questo e di quelle. 

116. Alla Sig. ildegonda Nencini, nata Giusti 

Firenze, 2 settembre 1843. 

Mia cara Sorella, 

Ho sentito un dolore vivissimo della per- 
aita della tua figliolina, raia carissima ni- 
pote, che sperava di vedere e di abbrac- 
ciare come mio sangue. Io oon so cosa 
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dirti, perche a queste piaghe non v* e me- 
dicina che valga fuori che il tempo. Fatti 
piu coraggio che puoi; e consola anco il 
povero Cecco, che sara desolatissimo. Ca¬ 
ra mia, nella vita bisogna subire queste 
vicende terribili, e poi... per morire noi 
pure e flnire di penare per noi e per gli 
altri. 

Verrei a vederti, se io non mi trovassi af- 
flitto dalla mia solita malattia intestinale, 
cresciuta quest* anno per il tempo passato 
collo zio , e per disturbi avuti. Se posso 
rimettermi un poco, verr6; in ogni modo; 
non credere neppure un momento che l’a- 
nimo mio non prenda una viva parte nei 
tuoi beni e nei tuoi mali, e tieni per certo 
che io, in ogni occasione, ti sard fratello 
vero, come sard cognato affezionatissimo 
al tuo Cecco. 

Addio: abbi pazienza, e pensa alia tua 
cara salute. T’abbraccia di tutto cuore il 
tuo fratello. 

117. A .... . ForestL 

Mio caro signor Foresti. 

Ho gradito moltissimo il Giovenale, che 
m’era stato fatto vedere a Napoli 1* anno 
decorso, dalle figlie del traduttore , colie 
quaii ho passate pareechie sere piacevo- 
lissime. Della versione non le diro nulla, 
perchd quando uno pud gustare il testo , 
doventa naturalmente incontentabile. Il 
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vero della satira sta nel concetto, e que- 
sto riraane, quando il traduttore sappia la 
prima degli attivi; ma il bello, che 6 tutto 
riposto nell* espressioni e nella giuntura 
delle parole, se ne va sempre o quasi sem- 
pre nel trasportarlo da una lingua ad un’al- 
tra. La m’insegni un traduttore che abbia 
saputo, non dico rendere, che e impossi¬ 
ble, ma conservare un’ombra di quel brio, 
di quel lasciarsi andare d’ Orazio , tanco 
spontaneo e tanto artificioso a un tempo. 
E questi colpi d’accetta, questa terribile 
prosopopea di Giovenale, questa penna 
rovente, che segna le piu alte e le piu su- 
perbe fronti, e vi lascia l’infamia a carat- 
teri di fuoco, chi ha mai saputo ritrarla? 
A tradurre degnamente Giovenale, biso- 
gnerebbe un uomo stato testimone e parte 
d’ un gran popolo grandemente corrotto, 
e nel quale lo sdegno fosse pari all’altez- 
za della gloria passata e dalP ambizione 
presente. 

118. A Massimo D’ Azeglio 

Mio caro Azeglio. 

Ho letto il vostro libro , e, caldo della 
prima impressione, vi ringrazio d’ averlo 
scritto. M’avete commosso, esaltato, con- 
solato l’animo: bravo, centomila volte bra¬ 
vo. Non 1’ avevo chiuso che sentii il biso- 
gne di rivedere Gavinana, e andai, e an- 
co di lassh vi mandai un bacio dall’anima 



— 422 — 
per la pietra posta a Ferruccio. Or ora 
eravamo in diversi amici e discorrevamo 
di voi, e tutti dicevano : Dev’essere un 
gran galantuomo, un uomo veramente di 
cuore : almeno in quel libro ci si respira. 
Quel sacco di Roma, quell’infame Troilo... 
ci son de'birboni si, ma ci s’incontrano 
anco degli esseri che banno faccia umana 
Quel Niccolo, che carattere ! e quella cara 
Laudomia , e Lisa , quando teme che le 
muoia il bambino, e la scena dell’ inginoc- 
chiatoio ! Vorrei (diceva uno tra gli altri) 
che di questi libri n’uscisse uno l’anno, 
come il lunario. Immaginate che piacere 
era quello per me che vi conosco e vi 
sono tanto affezionato: queste semplici 
espressioni sgorgate dal cuore, non val- 
gono tutti gli articoli di tutti i giornali ? 
Ve le trascrivo perchd vi conosco: gode- 
tene, che le avete meritate. 

Mille saluti alia vostra Signora, e mille 
altri ringraziamenti. Addio, addio, mi ral- 
legro con voi e con noi. 

119. A1 Signor Maestri 

Pescia, 3 ottobre 1843. 

Gentilissimo Signor Maestri. 

Il Ridolf] m’ha mandati la sua Ode, e 
il lavoro sulle Carceri, e mi dice che Ella 
nell’ atto di consegnarglieli ha mostrata 
una certa titubanza. Perch6 ? Perch6 V. S. 
gia ha mille ragioni d’essere sicurissimo 
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di se medesimo; e poi trattandosi di aver- 
la a fare con me, giovine, bisognoso d'im- 
parare, e appena incamminato sulla via 
delle lettere, non aveva luogo 1’ incertez- 
za, ne il complimento : ha voluto proprio 
abbondare in bonta e in cortesia. Sia certo 
che ho graditi moltissimo questi due li¬ 
bretti, e che li terrd cari come pegno della 
sua benevolenza, e come principio d’ami* 
cizia tra noi. Mi dispiacque , e per mille 
ragioni, di non poter tornare a Lucca , e 
creda pure che uno dei miei piu vivi de- 
siderii, era quello di rivederla, e di trat- 
tenermi a lungo con Lei. Una indisposi- 
zione di nervi che mi tormenta il corpo, 
e piu del corpo 1’ immaginazione , m’ ha 
tenuto qua inchiodato, malcontento con la 
noia fino alia gola. Ora sto meglio, ma la 
testa lavora tuttavia a sognare dubbi, mali 
e pericoli, colpadi molte pene che mi sono 
piovute addosso in quest’anno. Fra pochi 
giorni vado in campagna al mio paese na- 
tivo, e la spero che m’usciranno d’addosso 
il malessere e le roalinconie. 

Mi faccia la grazia di salutarmi tanto il 
Giordani, e quel Sacerdote suo compagno, 
del quale m’6 fuggito il casato. 

La prego a contarmi tra i suoi amici, e 
a darmi le sue nuove piu presto che pu6. 
Se mai volesse contentarmi , spedisca a 
Pescia le lettere che mi saranno gradite, 
come il regalo che mi ha mandato ades- 
so per il nostro Ridolfi. 
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razione. 

120. A Giuseppe Giusti 

[Milano, 11 ottobre 1842. 

Pregiatissimo Signor Giusti. 

£ gia un pezzo che, innamoraio come 
io sono delle sue bellissime poesie , che 
ci capitano di quando in quando, e faccia- 
mo a rubarcele, desiderava ardentemente 
di poterle in qualche modo manifestare 
quell’ alta stima e quella viva simpatia che 
m’lianno fatto nascere per Lei. Tante vol¬ 
te son gia venuto al punto di pigliar la 
penna per iscrivergliene, ma me ne trat- 
tenne sempre un certo qual pudore: per6 
che non avendo nessuna entratura natura- 
le, mi pareva di fare un atto di troppo in- 
comportabile orgoglio , presentandomele 
innanzi cosi di secco in secco, per dirle: 
Sappia V. S. che io sono un suo ammira- 
tore. Che bella novita da venir a contare 
ad uno che ne ha tanti, quanti sono quelli 
che intendendo la nostra lingua, hanno il 
bene dell’ intelletto ! 

Ma ecco che la di Lei gentilezza viene 
inaspettatamente ad aprirmi una via liscia 
ed agevole, per far quello che non presu- 
meva di poter fare senza una troppo im- 
prudente confessione di superbia. Quanto 
preziosa mi sia riuscita quella perla del Re 
TraviceKo, che mi venne per di Lei com- 
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missions regalata dall’aroabilissima signo¬ 
ra marchesa D’Azeglio, potra agevolmen- 
te raccoglierlo da quel che le ho detto: 
P averla poi autografa, il trovarvi solto il 
di Lei nome, con parole di si cortese be- 
nevolenza a mio riguardo, me la rendono 
anco piu cara, Passicuro che la misi in 
serbo come un tesoretto , tra i pochi au- 
tograli che possedo. Benedetto quel Re 
Travicello! che cosettina squisita ! che fi- 
nezza ingenua, che innocente malignita , 
che burro, che vita, che lingua poi, che 
lingua e che stile! Sarei tentato di met- 
terla tra le prime cose, in genere di poe- 
sia popolare e satirica, che io mi conosca, 
se non che, mi si affacciano alia memo- 
ria le tante altre sue cose, tutte belle di 
vario genere di bellezza, tutte poi magni- 
fiche per quel beato vezzo di lingua che 
incanta e rapisce : ma questo benedetto 
Re Travicello, 6 pure una profumatissima 
cosuccia anch’ esso : gia capisco che io ci 
ho un po’ di predilezione, considerandolo 
piii specialmente come mio, e forse che 
mi lascio andare ad un po’ di parzialit&, in 
confronto degli altri suoi onorevoli fratelli 
maggiori, come fanno i dilettanti di belle 
arti, che se possedono un qusdretto di clas- 
sico autore, facilmente lo reputano per la 
miglior cosa che egli abbia fatta : 6 un po’ 
d' amor proprio anche questo , e capisco 
che bisogna starne in guardia. 

Se sapesse quanto spesso e in quali ter- 
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mini si parla di Lei, in questo nostro pae- 
se : quante volte con Manzoni, che va mat- 
to del fatto suo, andiam recitando le sue 
cose : fra noi siamo soliti di chiamarlo il 
Porta toscano, e voglio pregarla a non 
adontarsi di vedersi posto al confronto di 
un poeta di dialetto, perohe il nostro Porta 
puo intenderlo nelle sue squisitezze come 
1’ intendiamo noi lombardi; tiene un posto 
tant’alto da averne invidia chiunque nel- 
l’opinione nostra gli possa mettersi al paro. 
Ella ha il vantaggio di scrivere coll’evi- 
denza, colie grazie, col nerbo, colla spon¬ 
taneity del Porta e di essere inteso da per 
tutto, e di mandar attorno , e render co- 
mune tanta parte di codesta beata lingua 
tescana che ci torrnentiamo a cercare in- 
vano pei libri e pe’ Dizionari, che sappia- 
mo che ci dev’essere, ma che 6 tanto dif¬ 
ficile a trovare, chi non ha avuto il privi¬ 
lege di respirar Paria dei loro beati colli. 
In questo Ella e superiore al Porta, e noi 
siamo ben contenti di confessarlo, e di go- 
dere del beneficio che il mirabile di Lei 
ingegno sa fare anche per questa parte 
all’ Italia nostra: in mezzo a tante bellezze 
di condotta, di pensiero, di che abbondano 
le sue poesie , dove non e raro di vedere 
le piu alte verita compendiate in un frizzo 
e messe alia portata del popolo ; y una 
gran delizia quella di trovar tutto fuso un 
maraviglioso profumo di lingua e di stile. 

Prosegua, sig. Giusti, nella splendida 
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camera a consolazione di questa nostra 
povera patria, vo^lia aver la bont& di con- 
siderare nel numero de’ suoi sinceri amici 
chi senza bisoguo della di Lei condiscen- 
danza si 6 gia da un gran pezzo dichiara- 
to tra i suoi piu caldi ammiratori. 

Tommaso Grossi 

121. A Tommaso Grossi 

Caro Signor Grossi. 

Dacche mi lasciai vincere dalla tentazio- 
ne di mandare a Lei e al Manzoni quei 
due Scherzi, sono stato colla febbre addos- 
so d’aver fatto una minchioneria, perche 
in verita o bisogna avere il capo in cem¬ 
bali; o confidare alia cieca nella bonta de- 
gli altri per farsi avanti da se , la all' im- 
pazzata , come faceva il nostro professor 
Pacchiani quando era vivo.iE vero che mi 
raccomandai alia marchesa D’Azeglio, per¬ 
che rimediasse in qualche modo a questa 
scappata, facendo valere 1’ affetto grande 
che sentii per Manzoni e per Lei lino da 
quando ebbi letto i Promessi Sposi e PII- 
degonda, e la viva gratitudine per certe 
parole cortesi dette da loro in favore di 
quel poco che ho fatto, e che un buon ven- 
to m' aveva portate all'orecchio. Nondime- 
no confesso che stava in pensiero, e quasi 
me ne mordeva le dita, quando questa sua 
lettera carissima 6 venuta a tempo a le- 
varmi di pena, come la china alia terza- 
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na. L’ho letta e riletta , tirandoci sopra 
certi respironi che m’ hanno fatto sentire 
il vero di quei versi 

Mise il possente anelito 
Della seconda vita, 

cosa che non ottengono sempre n6 tutti i 
commentatori, nd tutti i maestri di retorica. 
Ma (I’ho scritto anche alia marchesa D’A- 
zeglio giorni sono) se oramai non fossi fuo- 
ri del tiro, tra tutti sento che mi farebbero 
girare la testa come un arcolaio, e cascare 
nel peccato di credermi un animalaccio ra- 
ro, o almeno stravagante. Per carita, assai 
ho anch’io le mie superbiole; se ci soffiano 
dentro, vo a risico o di gonfiare, o d’ad- 
dormentarmi. Creda , caro signor Grossi, 
non so neppur io come mi sia imbarcato 
in questo pelago, ne dove andero a cascare; 
e, glielo dico di cuore, mi sento molto, ma 
molto da meno del conto che mi vien fatto 
di me. Per questa ragione, quanto ero lesto 
una volta a dar di mano alia penna, altret- 
tanto ora la prendo a malincuore, e me la 
sento tra le dita pesa come di piombo. Non 
ostante faro quello che posso, e seguitero 
su questo tuono, fino a che Dio mi da lume; 
ma a volte mi si sciolgono le ginocchia 
sotto, e mi pare d’essere arrivato al punto 
di dover cantare un requiem ceternam a 
quel poco d’ingegno che m’C toccato. Gia, 
quelle cosarelle mi costano tanto, che bea- 
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to me se valessero la meta; e poi l’andare 
a tafanare ora questo ora quell’altro vizio, 
e una gran pena per me, che non vorrei 
vedere altro che del bene, a costo d’essere 
condannato in perpetuo a scrivere dei so* 
netti per monaca. Le ripeto che mi son tro- 
vato a questi ferri, posso dire senza vo- 
lerlo, un po’spinto da un certo diavolo che 
mi brontolava dentro , un po’tirato cogli 
argani , ora da questo ora da quell’altro 
amico. Non so se le cose che scrivo siano 
popolari (perche priraa bisognerebbe sta- 
bilire una volta per sempre cos’6 popolo); 
so che amo il popolo vero, e che mi ten- 
go a onore di battezzare neil’ inchiostro i 
modi che gli nascono vivacissimi sulle lab- 
bra, e che molti non ardiseono di racco- 
gliere, come se scottassero. Per far lega 
d’interessi comuni, credo che bisogni pri* 
ma accomunare il modo di trattarli, a fare 
accorti i semplici e i timidi che certe ve* 
rita credute arcane , e piu alte dei cie!i , 
non sono poi tanto distanti dalla terra co¬ 
me si crede, o come vorrebbero farci cre¬ 
dere. Tengo per indubitato che i veri piu 
ardui senza scemarli di grado possano e- 
sprimersi, starei per dire, con un linguag- 
gio da serve; ma ii male e che scrivendo, 
ci ballano davanti su per il tavolino le larve 
accademiche, invece delle moltitudini che 
chiedono pane, e lume per vederci. Vorrei 
che i libri si scrivessero per insegnare , 
nvece si scrivono per mostra di sapere. 
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Per me, studio il popolo, e vado a nozze, 
quando e negli usi e nelJe parole mi si fa 
sentire figliolo legittimo del suo paese, piu 
assai di qualche gonfianuvoli che manda 
a spasso il cervello sempre vestito in gala, 
scrivendo scelto e appuntato. Son nato e 
cresciuto in un paese di monte, ove la lin¬ 
gua si parla un po’alla buona, ma schietta, 
vivace, non fraslagliata di voci , e molto 
meno di modi stranierj. Quassu dell'inva- 
sione francese non arriv’d altro che il nome 
e le imposizioni; e il continuo viavai dei 
forestieri, che sui luoghi di passo si lascia 
dietro raille allumacature, non tocca questi 
colli veramente fortunati, per essere lon- 
tani dalla via maestra. Come vi si trovano 
le giubbe di cinquant’anni fa , vi si trova 
tale e quale il linguaggio ; ed io quando 
torno quassu mi sento spogliare la lingua 
di quella pasta, che pur troppo s’ attacca 
conversando coi poliglotti delle citta gran- 
di, e ripiglio anch’io la chiacchiera casa- 
linga, meno lisciata, ma piu evidente. Nel 
sarto, nel calzolaio, nel fornaio, nel con- 
tadino (e non intendo di farle ne un idillio 
ne un’egloga), ritrovo i miei coropagni di 
scuola d’una volta, e cerco di stare e di 
scherzare con loro piu a lungo che posso, 
per rifarmi l’orecchio e il palato alle no- 
stre maniere di dire, di quando facevamo 
il chiasso insieme. Quanto m* abbia fatto 
pro questa cosa, non glielo staro a dire ; 
le basti che quel po’di brio che Ella trova 
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nella lingua usata nei miei Scherzi, e frut- 
to di questo studio fatto in piedi , per le 
piazze e per le botteghe. In citt& mi son 
battute davanti le ridicolezze, in campagna 
ho ripescato i panni per vestirle. Ella ha 
ragione di dire che l’ltalia ha una lingua 
viva e vera, e che si trova a mala pena 
e non tutta nei libri e nei Vocabolari. Que¬ 
sto deriva da una debe tante divisioni che 
per tiuti i sensi ci hanno fatto di mille pez- 
zi, come certi tappeti che mettono insieme 
le donne di cenci diversi. Ai tempi dello 
stato libero, tutti , dal piccolo al grande , 
parlavano a un modo, e la differenza sta- 
va nei sapere piu o meno, nell’essere piu 
o meno capaci al maneggio della cosa pub- 
blica o a stendere un libro. Dante, il Cora- 
pagni , il Villani, il Machiavelli, e tutti i 
sommi, scrissero la lingua che parlavano 
e che udivano, distinguendosi unicamente 
dai loro concittadini per la levata dell’ in- 
gegno. Pensavano come pensano i pochi, 
scrivevan come parlavano i piu Dov’6 rai- 
rabile veramente il Boccaccio? Dove la fan¬ 
tasia lo porta a saltare a pie pari sui suoi 
soliti artifizi, dove prende la penna, e la- 
scia parlare il cuore. Mutati i tempi, sorti 
le spezzettature, e assegnati i posti distinti, 
anco i letierati fecero tavola da sd, e per 
la prima volta si vide la lingua parlata 
messa in un canto come vile e plebea, e 
solamente la lingua scritta ammessa al Ca¬ 
sino della repubblica letterata. Che n’e av- 
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venuto? La linguadei libri e rimasta in statu- 
quot e spesso Pabbiamo veduta ammufflre 
trale mani di chi s’6 piccato d’usarla esclu- 
sivamente, mentre quella dell’uso comune 
s’b spogliata via via del vecchiume, ed ha 
buttate delle messe nuove, come 1* albero 
che depone la scorza e rinnova i rami e 
le foghe sempre sullo stesso tronco. Ora 
forse dird uno sproposito, ma per me chi 
vuole possedere veramente la nostra lin¬ 
gua, bisogna che faccia fondamento dei suoi 
studi la lingua parlata; che poi la confront! 
con tanti d’occhi aperti colla scritta, e che 
in ultimo ponendosi a fare di suo, rinfre- 
schi di continuo il campo di questa , coi 
ruscelli vivi e perenni che derivano dalla 
bocca del popolo. Di questo metodo, io me 
ne sono trovato arcicontento, e tra i miei 
appunti, pochi sono quelli che presi dai 
libri, nel tempo che ho dei fasci di roba 
raccapezzata per istrada. Dice un prover- 
bip: Chi vuols acqua chiara vada allafonte. 
Avra fatto awertenza che i piu fanno festa 
come a persone di casa, a quelle scritture 
nelle quali riscontrano i modi loro propri; 
mentre nel laberinto di frasi recondite e 
pellegrine restano li smarriti, e si trovano 
per^i come tra gente che non conoscono, 
e dalla quale non sono conosciuti. Questo, 
mi diranno taluni, fa per te che scrivi a 
codesto modo , ma per chi batte una via 
diversa, e un altro par di maniche. Si, ma 
non sarebbe la meglio parlare un po’ piu 
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alia liscia anco di scienze e di filosofia? 
Perche a tutte le cannelle del sapere non 
hanno a potere attingere anche i brocchetti 
di terra cotta? E per chi lavorano gli scrit- 
tori se non per chi non sa V Forse ubbie 
che mi levo di testa, ma oramai la panso 
cosi, n6 m’indurro mai a scrivere solamen- 
te per chi scrive, ma bensi anco per chi 
amadi leggere e d’intendere senz’altra pre- 
sunzione. 

Venendo al particolare, ho avuto piace- 
re che le sia andato a genio il Re Tram- 
cello. L’ho a dire? Anch’io ho le viscere 
di babbo per cedesto ghiribizzo, nato abuo- 
no stomaco , e non a bile sollevata come 
certi suoi fratelli. Che se stesse solamente 
nella mia volonta , vorrei toccare un po ’ 
piu quella corda piana, che forse e la piu 
difficile e la piu efficace. Ma che vuole ? 
Gi& in primo luogo il fegato ha le sue in- 
temperie; ed io, senza staccarmi dal filo 
al quale oramai ho raccomandato la testa, 
mi volto e mi rivolto, secondo le spinte 
che sento dentro, come quei frati di car- 
tone che segnano il tempo : e poi mi sia 
permesso di dire che pochi hanno 1’ orec- 
chio alle arguzie lievi quasi nascoste; e 
quando si tratta d’ averla a fare coi sordi 
o cogli afflussionati , bisogna suonare a 
martello. 

Tutt’altro poi che avermi a male, d’es- 
ser messo accanto al Porta ; anzi beato me 
se gli legassi le scarpe. Il Porta e nato 

Giusti Epist.—Vol. I. 28 
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poeta, ed ha fatto bene a scrivere come 
ha scritto. £ vero che io P ho gustato per 
effetto magnetico, se m’e lecito dirlo, co¬ 
me ho gustato il Meli, e altri, senza sa- 
pere a fondo i dialetti ; ma creda a me, 
che non 6 necessario conoscere intus et 
in cute le grazie del linguaggio milanese 
per sentire la portata di quell’ ingegno mi- 
rabile.... Ma zitti, che non paia una toppa, 
ovvero una ribattuta da epistolario in for¬ 
ma, parlare della Prineidc et reliqua; le 
basti che le conosco e me ne rallegro con 
chi le ha scritte. 

E adesso, sig. Grossi, ci prepara nulla 
di nuovo ? Sara vero quello che mi dicono, 
che Ella, sopraffatto dagli affari della sua 
professione, non ha tempo di pensare ag 1 i. 
studi piu cari ? Contro il dovere di padre 
e di galantuomo, io non ho che ridire; ma 
se Ella trova un ritaglio di tempo, si ricor- 
di di quei tanti che hanno bisogno di emo- 
zioni dolci e soavi , e che in questa vita 
di calcolo , si sgomentano e si freddano. 
Ella sa trovare le corde piu profonde de- 
gli affetti soavi; oh torni a farle vibrare 
in tutti quelli che non isdegnano di pian- 
gere d’amore e di pieta ! 

Ho scritto un Passio; ma e tanto che 
mi distruggeva di passare un’ora con Lei: 
mi computisca. 

La prego di salutare quel caro uomo del 
Manzoni, e di sapermi dire se avesse qual- 
che correzione da suggerirmi tanto nello 
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Scherzo che gli mandai, quanto negli altri 
che gli son capitati sott’occhio. Io in molto 
cose vo al tasto , e che son pronto a ba- 
ciare la mano che mi facesso lume. Lo 
stesso facoia Lei con la franchezza di un 
amico e d’ un fratello maggiore. 

122. Alla Marchesa Luisa d’Azeglio. 

Pescia 12 ottobre 1843. 

Gentilissima signora Marchesa. 

Non le risposi subito da Firenze, un po’ 
per il mio solito vizio di mandare le cose 
d’ oggi in domani, un po’ per aspettare che 
fosse tornata a Milano* ora che la credo 
ferma costa o nelle campagno vicine, mi 
risolvo o pagarle il mio debito. 

Ella 6 troppo indulgente con me e coi 
miei Scherzi, edeproprio una mano d’Id- 
dio che oramai io non sia piu in eta da te- 
mere che il profumo della lode mi dia alia 
testa; altrimenti puver’ a me. Mi lasci dire 
un’ arguzia da erudito. Ulisse che s’ era pic- 
cato d’ udire il canto delle Sirene; a buon 
conto si fece legare a un palo; io sareb- 
be meglio che mi turassi gli orecchi. Quq- 
sto sia detto anco per le sue compagne di 
viaggio , che mi colmarono di garbatezze 
nei pochi giorni che si trattennero a Fi¬ 
renze. 

A quest’ora avra consegnate al Manzo- 
ni e al Grossi quelle due corbellerie che 
le detti per loro, e chi sa cosa avranno 



— 436 — 
detto dell’ ardire che mi presi, e della pic- 
colezza di quell’ offerta. Se le cose si po- 
tessero fare due volte, dicerto 1’avrei ri- 
messa a un altro tempo ; ma la parola det* 
ta o sasso tirato non tornano indietro. Al- 
meno spero che avra f'atte le mie scuse 
nei termini che le dissi, e cosi rimediata 
in qualche modo la troppa precipitaz:one 
che mi levo di sesta in su quel subito. 

E Azeglio e tomato ? sta bene ? lavora? 
e in citta o in campagna % La prego di con- 
tentare a tutto suo comodo il desiderio che 
ho di sapere qualcosa di lui. Che vuole! 
son quainun mezzo deserto, e le nuove 
dello cose e delle persone di fuori ci ar- 
rivano a urli di lupo, di modo che bisogna 
procacciarsele stuzzicando questo e quello, 
per non rimanere due o tre mesi al buio 
di tutte. 

In Toscana, per il lato delle Lettere, non 
abbiamo di nuovo altro che 11 Arnaldo del 
Niccolini, che il Governo ha proibito sal- 
vando la capra e i cavoli secondo il soli- 
to, cio6 appena saputa che tutte le copie 
erano esitate. Noi abbiamo fatto festa a 
questo lavoro e come paesani e come uo- 
mini, lodando l’ingegno e il coraggio che 
P hanno dettato, in un tempo di speranze 
audaci e scomposte e di parole timidissi- 
me o almeno circospette. Altrove non so 
come lo sentiranno : a Roma non faranno 
orecchi di mercante dicerto forse neppure 
i Padroni di cost&, in ogni modo PAutore 



— 437 — 
vive del suo , ed 6 bene che ogni tanto 
certe male piante riassagino 1’ accetta. 

II Congresso di Lucca fu piccino ma bo- 
nino. Certo, scegliere uria citta cosi picco- 
la, per una adunanza tanto solenne, e un 
voler mettere 1’asino a cavallo; puiequei 
Lucchesi si arrabbattarono tanto , da le- 
varne le gambe meglio di quello che non 
si sarebbe immaginato. II Duca appena 
sent! da lontano P alito dei Dotti, se la 
batt6 a Dresdra, non per contrarieta a que- 
ste cose, ma perch6 bollendogli la pento- 
la a mala pena per s6 e per i suoi, sen- 
tiva, appetto agli sciali di Toscana, di non 
poterne uscire a onore. L’arcivescovo poi 
scapp6 e si rintano come un toro salvati- 
co, perch& mi dicono che se stesse in lui, 
farebbe una santa baldoria anco dell’ alfa- 
beto. Ora a lumi spenti, su’ Altezza 6 sem 
pre fuori a bighelloneggiare, T arcivesco¬ 
vo 6 rientrato e credo che stia sul punto 
d’adunare il Sinodo Diocesano per ribe- 
nedire Lucca infettata di scienza. 

II Cini le avra spedita la lista degli Scher- 
zi che sono veramente miei; almeno gli 
raccomandai di rammentarsene , premen- 
domi di non essere fatto bello delle pen- 
ne degli altri, specialmente costal, n6 piu 
brutto di quello che mi fece la mamma , 
dalle stramberie di Tizio e di Caio. Qua 
non iscappa fuori sonetto n6 epigramma 
abbaiato alle gambe di questo o di quello, 
che non lo appicchino subito a me, e cosi 
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noi tocca ad asciugarmi le odiosita attiz- 
zate dagli altri, ed e un miracolo se non 
inciampo qualcuno cbe me le traduca sulla 
groppa a suono di legnate : sarebbe bella! 

Mi scordava il meglio. R'spondendo, ba- 
diamo bene di non scrivere nel dialetto mi- 
lanese e molto meno in francese come 
disse di voler fare. Scriva come scrisse 
P ultima volta nella nostra lingua comune, 
che Ella sa benissimo, ne creda che io ac- 
cetti come moneta corrente la scusa che 
mi fece. E poi, o che son doventato un 
pedante? AI vedere , tutti gli altri popoli 
delP Italia tengon noi Toscani per una ma¬ 
ne d’appuntatori di vocaboli ; colpa fcrse 
di certi chiarissimi pettegoli, che in que- 
sti ultimi tempi sono andati a rinfrance- 
scare le liti risuscitate dopo quella rovi- 
na della restaurazione, epoca di noia , di 
dispetto e di sonniloquio per chi era as- 
suefatto da qualche anno ad aver ogni gior- 
no tra mano un eroe comodissimo da ce- 
lebrarsi a tempo avanzato e a un tanto il 
braecio, e che un tratto, per quelle muta- 
zioni non aspettate, si trovava fuori d’estro 
e d’impiego. Spariti gli eroi, scappo fuo¬ 
ri la grammatica tanto per far qualcosa 
che rammentasse le guerre, e i menestrel- 
li attaccata la mandola o la lira (secondo 
le seuole) a un chiodo, si buttarono come 
un branco di piattole a incruscarsi e a in- 
farinarsi. Ora, come Dio voleva, s’erano 
chetati, ed eccoti questi di qua a ristuzzi- 
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car© il vespaio. A. questo proposito, se deb- 
bo confessarmi giusto, credo anch’ io cho 
la sede della lingua sia qua, e ehe per po- 
ter dire di saperlaa fondo bisogna studiar- 
la dalla viva voce di tutte le popolazioni 
della Toscana; e noti bene che questo e 
necessario a noi come agli altri. Ho detto 
di tutte, perche non e poi tanto vero che 
il fiorentino parli meglio del senese, ne 
il senese del fiorentino, nd il pistoiese di 
questi altri due. Il fiorentino, & piu argu- 
to, pid ampio , piu variato , piu giocatore 
di vantaggio nel padroneggiarla ; il sene¬ 
se parla schietto, parco limpido, grato al- 
p orecchio; il pistoiese ha un che di pn- 
mitivo e di poetico. Che del rimanente la 
posseggono tutti bene, e la differenza, se 
mai, non ista nel fondo della lingua , ma 
nel colorito diverso, derivante dai costu- 
mi e dalle abitudini, in una vocale piu lar- 
sa o piu stretta, in un s piu o rneno forte, 
in un v piu o meno arrotato, minuzie da 
fame conto fino a un certo segno. Che dal- 
1’altro canto, bisognerebbe raggranellare 
tutte le gemrae sparse a larga mano m 
tutti quest! paesi , e si troverebbe di che 
arricchire il magazzino comune , speciai- 
mente di modi di dire, che sono 1 piu im- 
portanti, perchd riguardono piu davvicino 
lo stile e 1’indole del popolo. Molto piu 
che conoscere a fondo una lingua non ista 
nel tenerla tutta sulla punta delle dita dal 
prirao all'ultimo vocabolo, come non con- 
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siste nell’avere in bottega tutte le pietre 
e tutti i metalli conosciuti, l’arte del gioiel- 
liere. Sta ne! non iscompigliarla dipanan- 
done la matassa; sta nel saperla fondere, 
ossia nel conoscere la tavolozza , come 
presso a poco dice famosamente quel caro 
ingegno del Porta ; sta nel non usarla a 
rovescio, mettendo in bocca al servitore i 
modi del padrone, o portando in cattedra 
la Commedia, e la Tragedia in cantina; sta 
flnalmente nel trovare il modo d’adattaHa 
al tempo che corre, senza sciuparne la fi- 
sonomia. Anco qua, sia detto a onore e 
gloria del vero, quelli che la spendono alia 
peggio, sono , pochi eccettuati ; appunto 
quei tali che dovrebbero saperne piu; per- 
che o tirano via alia mercantile, o la pi- 
gliano di sana pianta dai libri, senza mai 
ringiovanirla con quella parlata, e cosi di 
progressiva che 6, la trattengono li ferma 
come un Iago morto. Del resto, o si sap- 
pia o non si sappia, a me e parsa sempre 
una bambinata di noi Toscani, quella di 
mettere a ruraore il vicinato, gridare la 
croce addosso agli altri dello Stivale, pian- 
tarsi in trono a suscitare la tirannia della 
chiacchiera... Noi a scrivere e parlare cor- 
rettaraente, abbiamo lo stesso merito che 
ha un uomo diritto a non esser nato gob- 
bo ; e anzi per gli stroppiati vedo aperti 
asili di carita, mentre i ben disposti sono 
obbligati al doppio del lavoro e al servizio 
di chi 6 impedito. Io bado a dire a questi 
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miei paesani : lasciamo andare le liti, i 
puntigli, le picche inutili e vergrgnose; e 
seppure vogliamo intestarci d’avere il pri- 
mato tra i linguai, tiriamo a scrivere me- 
glio che si puo, poi chi 1’ ha a mangiare 
la lavi, come dice il proverbio Che serve 
vincerla in un battiberco col lombardo B, 
e col napoletano C? Vediamo piuttostod’i- 
mitare i nostri primi babbi, che invece di 
gattigliare da paese a paese, si soho fatti 
citare da tutti, perchd seppero dar gaibo 
ai loro libri colla lingua parlata dal comu- 
ne. Ma gnor no : un accademico per sa- 
pere infllzare un periodo alia latina , pe- 
riodo vuoto e soffice come una spugna, 
guardera d’alto in basso i suoi concitta- 
dini che senza volere lo correggono chiac* 
chierando, o s’ impanchera a dar dell’asi- 
no al Romagnosi per aver sbagliato un 
articolo ! Santo Iddio, bisogna avere il cer- 
vello ne’calcagni. fi vero bensi che que- 
sti signori scienziati, questi filosofi di gri- 
do: bisognerebbe che curassero un poco 
piu la forma, se non altro per dare una 
veste piu paesana ai loro libri, che, novan- 
tanove per cento, sono scritti in un modo 
da scaventarli via dopo la prima mezza pa- 
gina. S’affannano a ojjorare il proprio pae* 
se e ne malmenano la lingua; eppure do- 
vrebbero saper raeglio degli altri, che lo 
studio della favella d studio di pensieri, e 
che pensiero e parola, veri gemelli della 
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mente umana, s’aiutano della luce scam- 
bievole. 

Ma dove diamine sono andato a casca- 
re? Ecco qui, colle persone che mi vanno 
a grado, sciolgo il sacco, salto di palo in 
frasca, e non trovo la via di finire : ma 
questa volta 1’ ha trovata la carta, e la rin- 
gra.zio di cuore. 

Mille saluti ai Massimo , al Manzoni e 
al Grossi. 

123. A Giovan-Battista Niccolini 

1843. 

Pregiatissimo Signore e Amico. 

Ho potuto avere il suo Arnaldo, onorato 
per ora della proibizione del governO tem- 
porale, alia quale terrd dietro dicerto quel- 
la del governo teinporale e spirituale ; e 
bisogna ehe sia cosj d’un libro che mani- 
festa le piaghe dell’uno e dell’altro in un 
paese retto da certi capi paralitici, che non 
sanno nd tenere ne scorticare. Nei secoli 
di ferro, tra i potenti sdegnati , era ostia 
di pace un uomo; in un secolo di carta, 
tra gl’impotenti scorrucciati, un libro. Per 
il lato della mente non aggiungerd nulla 
a quello che dice Lei, e mi ristringerd a 
rallegrarmi seco del coraggio di scrivere 
in questa guisa; in un tempo che vaneg- 
gia per i Papi , per i preti e anco per i 
frati. Queste piante maligne , questi veri 
scirri del corpo sociale, credo anch’io che 
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non torneranno mai a crescere in guisa 
da ucciderlo del tutto, ma 6 bene che o- 
gni tanto vi sia chi lavori »li coltello e di 
accetta per estirparli Le donnicriuole chia- 
mano rinfratito quel baco da seta che per 
malattia rimane li inerte e quasi pietrifi- 
cato; 3o stesso potrebbe dirsi dei Guelfi re- 
divivi, che onorano tanto i nostri tempi e 
P umana ragione. Sarei curioso di sapere 
il colpo che fara a Roma, ora che stanno 
in dubbio di vedersi strappare dai denti 
quel po’ d’osso chehanno reso fin qui. De- 
gne di lei, caldo e non cieco amatore del 
suo paese, sono parimente quelle buone 
frustate alia scuola storica tedesca ed ai 
facitori di quella che si chiamano roman¬ 
tic!, i quali sono andati tanto in la coi lo¬ 
ro deliri, da raccomandare agli artisti di 
tenersi , nel dipingere le cose sacre , al 
modello di quelle madonne dalle carni di 
legno, e di quei Cristi rimpresciuttiti che 
ci rimangono tuttavia della scuola greca 
dei bassi tempi. Questo, che chiamano tipo 
cristiano, d tale da far spiritare i creden- 
ti quasi quanto il diavolo, ed un esempio 
ne sia quel simulacro di Lucca, chiamato 
Santa Croce, che le donne pregano, credo 
senza guardarlo per il bene della razza. 
Confesso che la Madonna della Seergiola 
non in’ d parsa mai una Vergine Madre; 
ma Raffaello , quando ha voluto, ha fatto 
vedere di saper dare alle sue immagini, 
e P immagine e la purezza cristiana. 
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Presumono costoro di giungere per la via 
del raziocinio a quello che i nostri buoni 
antichi faeevano per impulso di fede, e ora 
la bonta del cattolicismo si dimostra sulla 
lavngna. Lasciamo stare, che Ella queste 
cose le sa meglio di me ; ma quando si 
leggono simile stramberie, monta al naso 
la bile, e la voglia di gridare. 

Ieri sera mi accadde di fame parola nel 
Cafife , col Vicario regio alia presenza di 
molti sapeva che io aveva avuio 1* Arnal- 
do, e parlava per coraprare, ma io lo la- 
sciai dire , e comprai da lui. Ma quando 
disse che il libro era stato proibito, come 
contrario alia politica, alia religione e al¬ 
ia morale, confesso che non potei regge- 
re , e risposi che in primo luogo 1’ opera 
sua non era contraria a nessuna di que¬ 
ste tre cose; ma che volendo anco far gra- 
zia al governo delle due prime, nessuno 
si sarebbe sottoscritto all’ultima, sapendo 
tutti di lunga data che Niccolini. 

(Non continua). 

124. A! signor Marchese Carlo di Negro. 

Caro Signor Marchese. 

Che razza di villano debbo esserle sem- 
brato io, che dopo tante care accoglienze 
ricevute da Lei, e dalla bellissima e gen- 
tilissiraa signora Fanny , appena mi son 
fatto vivo per lettera, ed ho mancato alia 
visita in Pisa, e alle altre promesse? Non 
dovpei addurre scuse, perch6 a tnancanze 
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siffatte, non c’e scusa che vaglia, e sareb- 
be meglio riraeltersi interamente nella lo¬ 
ro bonta; pure diro che un destino male- 
detto m’ inchioda sempre dove meno vor- 
rei stare , e non credo che questa perse- 
cuzione lascera d’impedirmi se non quan- 
do non sara piu tempo per me, di godere 
la vita. L’ultimo piacere che ho avuto da 
died raesi a questa parte e s^ata la cono- 
scenza di Lei e di sua figlia; da quel mo¬ 
menta in poi, tutto m’e andato a rovescio, 
e fra le altre ho sofferto molto nella sa¬ 
lute, colpa di vecchi e di nuovi dispiaceri 
che mi banno conturbato sempre i piu belli 
anni della giovinezza. Oh i bricconi sono 
tanti! Ed io ne ho sempre tra’piedi, seb- 
bene viva presso che solo. 

Ma non parliamo di malinconia. Molte 
volte m’d stato parlato di lei, ed io quan- 
do sento nominare Di Negro, mi rassere- 
no veramente come si suol fare udendo 
una buona nuova, ovvero il nome di ama- 
ta e desiderata persona. Perch6 non ho 
vissuto sempre fra persone come loro? Oh 
sarei tanto piu amico degli uomini! Ho do- 
vuto domare in me stesso unllnima arden- 
te, irrequieta, e ridurla cosi fredda e mor- 
ta, che io stesso stupisco e arrossisco di 
me stesso. Ma in paesi guasti, fra gente 
guasta, e necessita o guastarsi, o ammu- 
tire, o nascondersi. Bella cosa conversare 
con uomini di senno e di cuore, ed a pa¬ 
role franche rispondere francamente! 
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125. Ad Alessandro Poerio. 

Mio caro Sandro. 

Ne io, ne gli altri, abbiamo avuto anco- 
ra i tuoi Versi, e tutti n’ abbiamo deside- 
rio grandissimo , perche tutti ti vogliamo 
bene, e onoriamo il tuo animo e il tuo in- 
gegno. Preghero Vieusseux di raan- 
darmi il libro a Pescia appena gli arrivera, 
e cosi anche la, in quella mezza solitudi- 
ne, avra davanti 1’imraagine d'un amico che 
vorrei sempre meco. Una delle cose che 
piu mi dia noia in questo mal essere che 
mi sta addosso, 6 quella di non potereme 
leggere n6 scrivere a lungo, senza risen- 
tirne un affaticamento indicibile. Ora che 
i folleiti della prima gioventu se n’erano 
andati quasi tutti, o almeno mi davano po- 
co fastidio, era tempo di riempiere molte 
e molte lacune che mi sento nel cervello; 
e gia m’era fatto un piano di studio a mo- 
do mio , per tentare di non doventar dot- 
to, che non ne ho avuto mai il gnllo, ma 
solamente di^vederci un po’piu chiaro. Spe- 
riamo che dopo il cattivo ne venga il buono; 
ma intanto passa l’eta migliore, ed io son qui 
in uno stato di sospensione come un’ani- 
ma del Limbo. 

Abbiti cura, mio caro Sandro, e conser* 
vati alia famiglia, agli amici, agli studi, a 
te stesso e a me, che sento d’esserti piu 
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fpatello che amico. Se la fortuna non aves* 
se voluto metiermi a durissime prove (Cor¬ 
se per il mio meglio), m’avrebbe procac- 
ciato fino dai primi anni un compagno co¬ 
me te, compensandomi largamente di mil* 
le conoscenze stomachevoli che tutti sia- 
mo destinati a inciampare nella vita, con 
tanta ^ergogna e con tanto dispetto. Io ci 
avrei guadagnato di certo, e avrei cerca- 
to di pareggiarti nel ricambio dell’affetto 
se non in quello dell’ingegno. Lontani co¬ 
me siamo, lacciamolo da qui innanzi, e ii- 
guriamoci di non essersi mai piu perduti 
di vista dal milleottocento ventisei. 

126. A Giuseppe Vaselli. 

Montecatini,.. novembre 1843. 

Mio caro Beppe. 
So da gran tempo le tue disgrazie; e se 

non me ne sono mostrato inteso con te, 6 
stato per non toccarti la piaga nel tempo 
della sua maggiore acerbita. Ora non cre¬ 
do che stia bene un silenzio piu lungo ad 
un amico quale sono veramente per te, e 
se le mie parole rinnovano il tuo dolore, 
perdonalo all’ affetto grande che ci lega. 
Bisognerebbe che la fortuna risparmiasse 
le anime come la tua; a farlo apposta 
unicamente su i buoni che ama di sbizzar- 
rirsi. Dall’ajtro canto, io che non nego la 
Provvidenza , credo che esso dia appunto 
i solenni insegnamenti del dolore a chi 
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Capace di sentirli , perchd dal doiore, dal 
solo doiore nasnono le grandi cose, e sor- 
gono 1 forti caratteri come il fiore dalla 
spina. Nella gioia 1’iiomo e sbadato , im- 
previdente, infecondo: le belle qualita del- 

animo e della mente, o non sono, o non 
si palesano negli uomini felici: una sven- 
tura le fa scintdlare come l’acciaio la pie- 
tra focaia. Ma tu, per esser tenuto uomo 
bravo e dabbene , non avevi bisogno di 
questa prova durissima; pure la disgrazia 
t ha colto, e sempre nel piu vivo. Quando 
ruomo che sente di non aver demeritato, 
si trova oppresso in tal guisa, si ribelle- 
rebbe a Dio, l’intendo: ma che vuoi sape- 
re« Questa vita, questo andamento di tutte 
le nostre cose e, e sara sempre un miste- 
ro. Io pure fui sul punto di perdere la te¬ 
sta e la salute, per un maledetto gatto ar- 
rabbiato che mi si avventd in Firenze in 
mezzo alia strada. L’ arte, la ragione, mi 
dicevano che non m’aveva ferito ; l’occhio 
vedeva la parte sana e intera, ma la fan¬ 
tasia agitata in su quel subito, continud a 
tormentarmi settimane e mesi. Provai il 
vero di quella sentenza antica: Minus ajfi- 
cit senzus fatigatio quam cogitatio, e ne 
stetti male , male assai ad onta di tutti i 
belhssimi ragionamenti degli altri e di me 
stesso. Non per farti il panegirico delle di- 
sgrazie, ma per dirtene il pro e il contro, 
sappi che in quei contrasti tra la parte che 
ragiona e quella che iramagina , scoper.si 
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in me una forza che non sapeva d’avere, 
la forza di deridere 1* una e r altra , e di 
dire alzando le spalie: po’poi una volta ha 
a esser quella, o in un modo o nell’altro 
6 lo stesso. Solamente mi doleva dei miei, 
e a questo non aveva come resistere: ep- 
pure (vedi in che mani si depongono tal- 
volta i tesori dell’animo nostro) un giorno 
che palesava a un tale questa mia appren- 
sione , a riguardo di mio padre e di mia 
madre, — Che ti pensi? mi disse: quando 
il morto e in bara tutti fanno a un modo. 
Per carita seguitiamo a fare da galantuo- 
mini noi; e se le cose ci vanno male, sof- 
friamo piu che si puo: quando non se ne 
potra piu, la natura ci assistera riposan- 
doci per sempre. 

Ho passato l’ottobre e una parte del no- 
vembre quassu a Monte Catini, unico pae- 
se che riconosca per mio; doman 1’ altro 
sard tomato a Pescia e non punto volen- 
tieri. Se mi domandi la ragione , non ti 
saprei rispondere ; so che quassu mi par 
d'essere a casa mia, e altrave un uccello 
sulla frasca. Per cacciare la malinconia , 
e un principio di mal di fegato, ho ripreso 
a andare a cavallo: il cavallo ne sa poco* 
io meno, ma facciamo a compatirci, e fin 
qui siamo tornati a casa sani, e d’amore 
e d’ accordo. Una volta ero buon caval- 
lerizzo o almeno passabile, ma ho fatta, 
la stivaleria di stare dieci o undici anni 
senza assaggiare la sella. Giro per questi 

Giusti Epist,—VoL /. 29 
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poggi , fo una visita a tutti questi pae- 
setti, e passo il tempo un po’svagatamente, 
ma non inutilmente affatto. Celso Marzuc- 
chi fu quassu, e mi disse che non aveva po- 
tuto vederti a Siena , ma che aveva saputo 
che stavi bene assai, e che avevi teco Cec- 
co Orlandini. Ci leveremo mai la voglia di 
starcene un po’ tra noi tre? Credo che un 
po’piu un po’meno , tutti lo abbiamo sogna- 
to: vediamo se il sogno si puo verificare. 

Fatti animo piu che puoi, e pensa che an- 
Che in me hai un amico vero, pronto a divi- 
dere teco piu volentieri le sciagure che le 
gioie della vita. Un abbraccio di tutto cuore. 
Addio. 

127. A Nicola EVlonti. * 

Pescia, 15 dicembre 1843. 

Caro Signor Monti. 
Gradii oltreraodo quel tratto di cortesia 

che Ella usd meco, scrivendomi unicamen- 
te per sapere le mie nuove; ma siccome so* 
no un trascurato di prima riga , mancai di 
risponderle subito come doveva, e mandan- 
dola d'oggi in domani, sono arrivato fino a 
qui senza farmi vivo. Scusi, per carita , e 
non la attribuisca ad altro, che ad una gran 
poltroneria che mi si e fittanelle ossa, e ne 
puo piu anco del Galateo. 

Non posso negarle, che quel fatto acca* 
dutomi a Firenze, non mi ponesse in gran¬ 
de apprensione. Le circostanze che lo ac- 
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compagnarano furono molte, e gravi assai; 
fino da ragazzo una delle cose che mi ab- 
bia fatto un terrore indicibile e appunto la 
idrofobia. I consigliatori, gente faccendiera, 
ciarlona, e per lo piu indifferente, diceva- 
no di gran belle cose, ma la menteera li, 
fissa inchiodata sul perirolo corso, e pri- 
ma di liberarsi dai suoi dubbi, c’e voluto del 
buono'. Dice un proverbio: A chi consiglia 
il capo non gli duole: ed io appunto per* 
che mi sentivo schiacciato da una minac- 
cia sorda e tremenda, non avevo ne testa, 
n6 modo veruno d’ascoltare i consigli. O* 
ra la burrasca e passata, ed io sono quel- 
lo che ero; ma ho patito molto, non glielo 
nascondo a costo di passare per il nume- 
ro uno dei pusillanimi. 

Giordani so che bada a dire di gran 
belle cose di me, ed io bisogna che gli sia 
grato, ma, caro Monti, prima di poter me- 
ritare cio che mi scrive V. S., bisogna a- 
ver fatto molto, ma molto di piu. Nono- 
stante le sono obbligato della lode che mi 
da, perche la credo schietta e spontanea. 

Se valgo a qualcosa, eccomi qua pronto 
a mostrarle che se ho peccato di lungag* 
gine, non ho peccato d’ ingratitudine. 

Mio padre la saluta caramente. 

128. Al Direttore della « Rivista » 
Stimatissimo Signor Direttore. 

Mi disse Bista che lascio a Lei quella 
vera Bazzoffla di versi saffici, scritta a Gi- 
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rolarao Tommasi. Io lateneva per una mo- 
la, nata e sputatafuori in un momento di 
ninfomania, e non P avrei fatta vedere a 
nessuno fuori che a Bista , compare che 
mi tiene al battesimo anco gli aborti, tan- 
to vuol bene al babbo che gli mette al 
mondo. Ora, in quest’ ozio beato della cam- 
pagna, ho ripreso e rileccato, come mi di- 
cono che faccia la mamma delP orso, co- 
desto povero Scherzo, per vedere se ap- 
poco appoco mettesse il capo e la coda, e 
pigliasse P aria di famiglia. Mi farebbe la 
grazia di rimandarmene la prima faccia 
scarmigliata? Vorroi confrontarla colla nuo- 
va, e vedere se abbiamo migliorato di sa¬ 
lute, o se invece siamo andati di male in 
peggio. Io, in ogni modo, quando ne fac¬ 
cia caso, prometto di rendergliela. Non mi 
dica di no, e (se non Pincomoda) per mag- 
gior sicurezza, me lo spedisca a Pescia 
per la posta, raccomandato a Pietro Papi- 
ni, distributore delle lettere. 

La prego a scusarmi, molto piu che ora- 
mai, per quel buon ufficio di Bista che ho 
detto di sopra, tra noi c’ e, anco secondo 
la chiesa, una mezza parentela. 

129, A Massimo d’Azeglio 

Caro Massimo. 

Profitto della cortesia di Castillia per 
farmi vivo anco con voi, tantopiu che sa- 
rei state in obbligo di scrivervi da anni 
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domini. Oltre alia solita infingardagg^e 
della quale mi magagno sempre, senzacor- 
reggermene mai, quest’ anno me ne sono 
piovute addosso di tutte. Perdei uno zio 
carissimo che non m’ e uscito, ne m’usci- 
ra mai dali’ animo; fui assalito da un gatto 
idrofobo, che mimesse sull’undici once ai 
morire arrabbiato (vedete che morte.per 
uno che si diletta di ridere!); e ora poi, m 
conseguenza dei disturbi avuti , mi trovo 
quasi tra letto e lettuccio, ne so trovare U 
verso di riavermi. E vero che non si deve 
presumere di passarle tutte lisee, ma sin- 
tende acqua e non tempesta. Ora che per 
me sarebbe il tempo di studiare , e cne 
ogni giorno passa il meglio, figuratevi ch 
gusto debbo avere a imbrogliarmi co me- 
dici e colie medicine e a ciondolare la vi¬ 

ta senza far nulla. 
Debbo alia vostra Signora due lettere 

preziosissime, una del Manzoni, 1 a ra 
Grossi, che in quest’anno di disgrazie sono 
state per me un vero compenso. ' 
ziatela da parte mia , e ®he 
gliene ho dato credito nel hbro della me- 
moria da pagarsi secondo il mio possibiie 

e a suo beneplacito. . .. 
E voi ci preparate altro? Rammentat 

che le anime bisognosedi dolci e di torti 
emozioni dimandano di voi e del Grossi. 
Non so perche sia rimasto addietro il cor 
so Donati e 1’ Assedio di Siena, 1 «n0 d‘; 
retto a far vedere come finisce chi vuoi 
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profittare delle discordie cittadinesche per 
inalzarsi; 1’ altro come 1* avidita dei nuovi 
signori si fa suo pro delie gare di muni- 
cipio. Non dico questo per suggerirvi un 
tema, che non ne avevate bisogno , ma 
perche me ne diciale il vostro parere. Mi 
dispiacerebbe di veder capitare questi no- 
bilissimi subietti alle mani dei foresteri, che 
nello cose nostre, son ciechi che giudica- 
no dei colori. Se mi sentissi nato ai lavori 
di lunga lena, mi ci sarei messo colle ma¬ 
ni e coi piedi; ma oramai avvezzo a spel- 
luzzicare, non mi fido di mettermi intorno 
a un osso duro , come chi ha i denti a 
tutta prova. 

130. AI Marchese Gino Capponi 

Mio caro Gino. 

Sperava di rivedervi a Firenze, nel caso 
che avessi potuto tornarmene aPesciaper 
la parte di costa; mao sia stato il freddo 
improVviso, o il male di per se stesso, da 
una condizione assai buona di salute, son 
tornato a un tratto a patire peggio di pri- 
ma, e ho dovuto venirmene per la piu cor- 
ta. Ora che avrei bisogno di stare coi miei 
amici piu cari, e, lo diro schiettamente, di 
aiutarmi della loro compagnia e dei loro 
conforti, mi tocca a star qua....Se potess i 
almeno leggere a modo mio, potrei dire di 
non vivere solitario affatto; ma quando que¬ 
sto diavolo mi si fa risentirejixfd troncata an- 
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co la facolta di pensare , e non ho piu 
mente, non ho piu senso di vita che per 
avvertire i miei dolori. Ho provato a pren- 
dere in mano un lavoro da nulla, e la la, 
giorno per giorno, mettere insieme poche 
linee tanto per distrarmi; ma,Gino mio, che 
vuoto, che sterilita, che paralisia di testa! 
Meglio non far nulla , che far cosi male; 
e beato me se almeno non me n' accor* 
gessi. Del resto poi, 1’ animo mio non vi 
diro che sia ne fermo ne sereno del tutto, 
ma sente e nutre quella specie di quiete 
mesta e solenne che deriva dall’ essere 
stanco. D’una vita come questa non saprei 
che farmene, perche inutile, e perche non 
ho mai mirato a vivere inutilmente ; dal- 
l’altro canto so che nessuno ha diritto di 
disprezzare la propria esistenza; ed io cer- 
chero di non doventare un pazzo per non 
sapere ne soffrire ne morire. Se mi la- 
sciassi menare per il naso dall’amor pro- 
prio, dovrei lamentarmi di non aver potato 
condurre affine alcuni lavori e immaginati 
e abbozzati; ma e chi mi dice che mi sa- 
rebbero riusciti? Mi pare di vedervi sorri- 
dere di queste parole come di melanconie 
venute li per li ; ma amico mio , crediate 
che scrivendo a voi non sarei tanto facile 
a lasciarmi andare perche vi amo come 
fratello, vi rispetto quanto si puo rispetta- 
re un uomo vero, e parlo a voi come alia 
mia coscienza. Fingiamo che il male pas- 
si; ma nell’incertezza, vorreste che andas- 
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Si avanti senza cognizione di causa? Cer- 
cherd di non perdermi, ina non mi punte- 
ro colie mani e coi piedi nel buio dell’er- 
rore col pericolo d’incappare nel precipi- 
zio a un tratto. Sei, otto mesi sono, queste 
riflessioni non venivano; ma ora vengono 
e non voglio rimandarle, perche e? mi pare 
che abbiano aspetto amichevole. Non so 
se possa essere sollecitudine di me che si 
mascheri, ma in ogni modo voglio dirvi che 
mi duole acerbamente dei miei, ai quali e 
gia un pezzo che reco afflizione per questi 
malanni che m’ hanno assalito: quasi vor* 
rei che avessero un cuore di marrao. 

Forse fo male a scrivervi queste cose ; 
ma se avete conosciuto il bene che vi vo¬ 
glio, non vi dispiacera che io v* abbia det- 
to tutto lino all’ultimo. Se dura cosi, po- 
trebbe darsi che non fossi piu in tempo di 
congedarmi da voi, e mi parrebbe di non 
partire soddisfatto. 

131. A Marco Tabarrini 

Marco mio. 

Quanto m’ ha fatlo piacere la tua lettera! 
Quante volte ho cominciato a scriverti e 
poi non sono andato oltre per temenza di 
affliggerti! Caro amico mio, che vita orri- 
bile che m’ 6 toccata a sostenere da un 
anno in qua! I patimenti m’ hanno fatto pu- 
sillanime al cospetto degli altri, e vile al 
cospetto mio; ma non ho forza, non ho vir- 
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tu che basti a combattere questo nemico 
interno che mi consurna sordamente. I 
piaceri della vita sono andati, e vadano che 
poco m’ importa ; ma gli studi , anco gli 
studi, unico mio rifugio, hanno dovuto an- 
darsene. Mesi fa temeva di morire , te lo 
confesso ; ora quasi temo di vivere. Pro- 
fitta, mio caro, di codesti begli anni, pro- 
fittane per conoscere il mondo, per educa- 
re e per fortificare codest’ anima schietta, 
calda , capacissima del buono e del bello; 
profittane insomraa per non vivere inutile 
a te stesso e agli altri. Se le preghiere e 
i consigli d’uno che t’6 fratello d’ amore 
valgono a persuaderti , non abbandonare 
mai gli studi, e studia all’ antica se vuoi 
distinguerti dai moderni e distinguerti in 
meglio. Io in questo tempo di sconforto, ho 
riandati i Classici latini, e sebbene gli abbia 
riveduti coll’occhio languido dell’uomo che 
soffre, quante bellezze, quante meraviglie 
di pensiero e di stile! Riprendili, Marco 
mio, riprendili anche tu e tienteli sem- 
pre accanto, non per servirtene di falsa- 
riga, ma come di tiaccola che ti precede 
nelP investigazione del grande e del vero 
artistico. Rammentati che la civilta moder- 
na non e altro che un ramo innestato sul 
tronco della civilta antica , e nutrito del 
succ.o di questa. La fronda , il fiore e i 
frutti appariscono diversi, ma la cultura 6 
una , e lascia dire gli stolti. La lettura 
dei libri moderni mi somiglia a una cor- 



— 458 — 
sa fatta attraverso a mille prunaie per giun- 
gere a cogliere un’ erba molte volte in- 
sipida, molte volte velenosa ; mentre la 
meditazlone su i libri antichi mi pare un 
camminare dilettevole per una campagna 
piena d’ ogni bene d’ Iddio, col solo risico 
d’ inciampare qualche rara volta in un sas- 
solino. E non credere che lo studio del- 
1’ antico possa mai recarti impedimento a 
fare di tuo, purche tu sappia fartene san- 
gue e non solamente imbottirne il cranio, 
come fanno i pedanti. Costoro, per man- 
canza di cervello atto alia digestione, ri- 
vomitano la materia cruda, e certo allora 
le produzioni che ci regalano, non e mara- 
viglia se sanno di reciticcio. Con te a quat- 
tr’ occhi, mi sia lecito di dire che io sen- 
za mai andare sull’orme di nessuno ho stu- 
diato sempre e quasi esclusivamente sui 
classici, e se non ho fatto molto, la colpa 
non e stata dell’ avere studiato male, ma 
dell’ avere studiato poco. Chi direbbe che 
I’amore portato a Dante, m’avesse fruttato 
quei quattro Scherzi tanto lontani dalla ma- 
niera dantesca? Eppure e cosi; e per anni e 
anni non ho conosciuto altro libro. Non ti 
dico che quelli Scherzi siano tali da dar fa- 
raa, altro che in tempi di miserie come in 
queste; ma credi che dalla letturadi Victor 
Hugo , non me ne sarebbe nata in testa 
nerameno un’ombra. Ora dopo letti gli 
scrittori latini, m’ 6 rimasto nella mente un 
suono grave, solenne, maestoso; un suono 
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pieno di dolcezza e di mestizia infinita; uni- 
che qualita per le quali un suono puo scen- 
derti e rimanerti nel cuore. E sempre piu 
rai confermo nell’ opinione che ho avuta da 
molto tempo, che i versi latini insegnino a 
fare i versi italiani; molto piu che questo 
cielo, educatore delle piu nobili armonie, 
educatore di Virgilio e di Orazio, spira sem¬ 
pre a un modo , sebbene le corde dello 
strumento siano mutate e anco declinate. 
Se io avessi una collezione completa degli 
scrittori latini e se dovessi morire, vorrei 
lasciarla a te, perche credo che questo solo 
potesse persuaderti a riprendergli ogni tan- 
to, come si fa d’ un oggetto posseduto in co- 
mune con persona che c’ 6 stata cara. 
Addio. 

132. A Giuseppe Giusti. 

Milano, 8 novembre 1843. 

Quando uno , per farmi un regalo, mi 
dette la prima volta a leggere de’versi d'un 
certo Giusti, non so se sia stato maggiore 
per me il piacere di legger de’versi bellis- 
simi o quello di veder nascere una gloria 
italiana. Quel certo scomparve poi subito, 
come Lei deve sapere; e l’avidita del pub- 
blico, la quale fa le veci di stampa per ogni 
suo nuovo componimento, serve benissimo 
la mia. Ma pensi con qual particolare sen- 
timento io abbia ricevuto quello che mi ve- 
niva da Lei, e che, col solito e sempre vi- 



— 460 — 
vissimo piacere, mi portava un segno d’una 
cosi cara e onorevole benevolenza. Del re* 
sto, in qualunque maniera mi fosse perve- 
nuto, non era possibile sbagliarne 1 Autore. 
Son chiccbe che non possono esser latte 
che in Toscana, e, in Toscana, che da Lei, 
giacche, se ci fosse pure quello capace di 
far cosi bene imitando, non gli verrebbe 
in mente d’irnitare. Costumi e oggetti, real- 
ta e fantasie, tutto dipinto; pensien hnissi- 
mi die vengon via naturalmente, come se 
fossero suggeriti dall’argomento; cose co¬ 
muni, dette con novita e senza ricercatezza, 
perche non dipende da altro, che dal ve- 
derci dentro certe particularity che ci ve- 
drebbe ognuno, se tutti avessero molto m- 
gegno; e questo, e il di piu, in un piccolo 
dramma popolato e aniraato , e con uno 
scioglimento piccante , e fondato insieme 
su una verissima generalita storica. 

Ma veda ora in che imbroglio mi trovo. 
Degnandosi di voler da me de'consigli, Lei 
m’lia imposto Tobbligo di dirle, o d’accen- 
narle almeno tutto il raio sentimento; ob- 
bligo, al quale non mi sarei potuto sottrar- 
re,che con un odioso e sconoscente silenzio. 
Mi trovo dunque al bivio, o di violare in- 
degnamente quest’obbligo , dissimulando 
con Lei una pa te essenzialissima del mio 
sentimento, o d’aggiungere schiettamente, 
che in quelle poesie che da una parte amo 
e ammiro tanto, deploro amaramente cio 
che tocca la religione, o ch’6 satira per* 
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sonale. Spero che non solo perdonera, ma 
trovera giusta la mia scelta, vedendo che 
la bonta sua m’ha fatto un dovere d’una 
sincerita, la quale non comandata sarebbe 
stata impertinenza. Anzi codesta bonta rae- 
desima, e la mia alta stima per Lei , mi 
fanno coraggio a aggiungere una parola, 
riguardo al primo punto. Lasciando da par¬ 
te le considerazioni piu important), e co¬ 
muni a tutti, non e cosa degna di Lei. II 
fiore dell’ingegno umano e ancora purtrop- 
po diviso, ma tra la fede, e un dubbio se- 
rio e inquieto. Le vittorie negative del se- 
colo scorso non sono durate, perche non 
erano che apparenti, e oramai non possono 
piu nemmeno esser desiderate dagli uomi- 
ni che, come Lei, escon di schiera. 

Ho ardito scriverle cosi apertamente, an- 
che perche il buono e bravo Castillia mi 
promette di farle pervenir questa lettera 
con un mezzo particolare. La bruci, di gra- 
zia; ora oso aggiungere, non dimentichi u 
sentimento che ne ha dettata la prima e 
la seconda parte. Sono, con vera ammira- 
zionc, e con quell’affetto che non ne va mai 
scompagnato, 

Suo devotissimo 
Alessandro Manzoni. 
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133. AS Marchese Gino Capponi. 

Pescia, 1 del 1844. 

Caro e stimat.mo signor Marchese. 

Sperava d’ essere a Firenze prima che 
cominciasse 1’anno nuovo, ma oltre mille 
incoraoducci sofferti in tutti questi mesi, 
ora m’e piovuta addosso l’infreddatura che 
corre e che a volte fa dei giuochi strani 
a chi non si mette sulle difese per tempo. 
Un girellone come me, s’ immagini come 
deve stare tappato in casa tra letto e let- 
tuccio: mi pare d’avere tutto il mondo ad¬ 
dosso, e in sostanza o non ho nulla o quasi 
nulla. 

Le scrivo per sapere le sue nuove, delle 
quali sono stato in grandissimo desiderio 
hno da quando tornai qua. Avrei scritto a 
Checco se tempo fa non m’avessero detto 
che stava sul punto di partire per Napoli 
colla signora Marianna. Temendo che la 
mia lettera non lo trovasse costa, ho pen- 
sato di chiederle a lei direttamente, e in- 
tanto rammentarle uno che l’ama e lo stima 
caldamente e sinceramente. 

Vorrei sapere, se non le fosse d'inco- 
modo, quanto si trattenga a Firenze Castil- 
lia, o se 6 partito di gia. Gli scrissi tempo 
fa per ringraziarlo d’ avermi portata una 
lettera di Manzoni, ma o che non fosse piu 
a Firenze o che la lettera andasse smar- 
rita, non ne ho saputo piu nulla. Vorrei 
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consegnargli una lettera di risposta al Man- 
zoni il quale m’incoraggisce a scrivere con 
parole veramente cortesi e benevoli, e nel- 
lo stesso tempo mi riprende d’avere offesa 
nei miei scritti la reiigione e le persone. 
Ho presa questa osservazione come prova 
d’animo schietto e premuroso del fatto mio, 
ma confesso il vero che m'ha sorpreso di 
molto. Non c’e altro che egli abbia preso 
per roba mia tuttocio che gira sotto il mio 
nome, o che sia stato a certi eommenti 
fatti alle cose mie da chi e solito fermarsi 
alia buccia. Gli ho risposto difendendomi 
modestamente e rispettosamente, e appel- 
landorni alia testimonianza della parte sana 
dei miei paesani. Mi faccia la grazia di par- 
larne al Niccolini e dirmi liberamente se 
in coscienza posso dirmi esente da queste 
macch e. Badiamo , che io non conto nei 
numero degl’individui tutti coloro che par- 
lando in nome proprio usano il Noi invece 
dell’/o; e per questo lato sono piu suddito 
alia Grammatica che al Motupropri: e nello 
stesso modo distinguo la reiigione dalle 
persone che Pamministrano, ne credo che 
qualche frustata daia qua e la alle cose dei 
Preti e dei Frati o a quelli che fanno il 
Frate o il Prete, possa incicciare il sodo 
delle credenze religiose. Ma posso ingan- 
narmi e mi rimetto alia saviezza di chi e 
a portata di giudicarne meglio di me. 

Se i Farinola son sempre costa, la prego 
di salutarli, come pure Attilio e la signora 
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Ortensia. Io non vedo l’ora di tornare a Fi¬ 
renze, perche qua a lungo andare mi ci sen- 
to come arrugginire; ma aspetto (per dirla 
alia secentistica ora che ci si ricasca)che la 
salute mi porga il bicchiere della staffa. 

Desidero di sapere se ella e contenta 
della sua salute, e la prego di tenermi sem- 
pre tra i suoi veri amici. 

134. A Giuseppe Montanelli. 

Pescia, 12 gennaio 1844. 

Mio caro Beppe. 
E un gran pezzo che non ci siamo scritti, 

ma io so spessissimo le tue nuove o dagli 
amici comuni o da’tuoi scuolari che t'ama- 
no e ti stimano vivamente. Io che ho do- 
vuto tenere in conto d’ asini e di tiranni 
tutti i miei maestri (fuori che uno al quale 
serbero eterna riconoscenza) invidio la sor- 
te di codesti giovanetti che vengono su al- 
p amore degli studi guidati da una mano 
amorevole che li fa andare avanti senza 
ingiurie e senza strappate di morso. Un po’ 
di buon viso che si mostri dalla cattedra, 
e il vero pax tecum che la sapienza man- 
da ai timidi e agli svogliati, e spesso avrai 
veduto accettare un dono piii in grazia del 
modo di porgerlo, che per il suo valore 
intrinseco. Noi siamo stati mandati per la 
via del sapere a forza di sagrati e di spinte, 
ed e un miracolo di Dio se non siamo usciti 
muli affatto dalle mani di certi vetturali 



— 465 —- 
Colla toga, io ho detto mille volte pressd 
a poco la stessa cosa, ma non mi posso 
dar pace sulle pene sofferte negli studi per 
il mal garbo di quelli che dovevano farmeli 
amare. E si che non si trattava di tirar- 
mici cogli argani , perchd anzi andava di 
buona voglia; ma chi d che s’adatti a sfa- 
marsi da chi tira il pane colla balestra? .... 

(Non continue). 

135. A Luigi Bianchi. 

Pescia, 19 del 1844. 

Mio caro Bianchi. 

Ho udito parlare vagamente di non so qual 
disgrazia accaduta in questi ultimi tempi a 
Beppe Vaselli, e siccome mi preme di sa- 
perne il vero, e non ho coraggio di scri* 
vere a lui direttamente per timore di toe- 
cargli una piaga troppo fresca, pregherei 
voi a informarmi di tutto, accid possa re- 
golarmi. Nd vi faccia meraviglia che io sia 
cosi al buio delle cose che riguardano i 
miei piu cari amici, perchd da un anno a 
questa parte si pud dire che io non sia 
vissuto che per rneta. Perdei uno zio al 
quale ero affezionato quanto mai si pud es- 
sere, e da quel tempo in poi non sono stato 
piu bene; o sia derivato dalla lunga e pe- 
nosa assistenza che gli prestai, o dall’effetto 
doloroso che mi fece il vederlo morire. Per 
soprappiu nell’estate decorsa mi s’avventd 

Giusti Epist.—Vol. I. 30 
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un gatto arrabbiato in una delle vie di Fi¬ 
renze, e per quanto non giungesse a ferirmi 
nel vivo, furono tali e tante le circostanze 
che accompagnarono questo fatto, che dovei 
starne male per del tempo parecchio. Tutti 
questi disturbi hanno flnito per metterrai 
addosso una lenta malattia intestinale one 
mi distrugge da cinque mesi, e dalla quale 
non posso liberarmi. Sono qua a casa mia 
da molto tempo, e non so piu nulla di nes- 
suno, perche in quest’angolo della Toscana 
o non arrivano le notizie o arrivano incer- 
tissime. Ho saputo dalla parte di Pisa che 
Giorgini e Conticini non sono piu costa, e 
domandando di Beppe Vaselli mi fa detto, 
come vi scriveva di sopra, un non so che 
di disgrazia accadutagli in farniglia. Per la 
qual cosa non sapendo a chi ricorrere, ho 
ppnsato di rivolgermi a voi, cogliendo cosi 
l’occasione di sapere anco le vostre nuove 
e quelle della vostra farniglia. 

Quell'anno che io passai le feste d’agosto 
tra voi, fu lietissimo per me, ma da quel 
tempo tutto m’d andato a rovescio. Voglio 
sperare che voi e i vostri avrete goduto 
ogni felicita possibile , come meritate per 
tutti i conti. 

'.Vi prego di rammentarmi alia signora 
Luisa e a Carlo , e di dir loro che porto 
una viva memoria delle belle ma troppo 
brevi ore passate in casa Bianchi. £ quasi 
un danno conoscere persone cosi distinte, 
cosi gentili, perch6 appena gustato il be- 
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ne della loro compagnia, bisogna distac* 
carsene. 

Forse daro una corsa faori di Toscana, 
ma ancora non son ben risoluto; in ogni 
modo, siccorae potrebbe anche darsi che 
passassi per Siena, abbiate la bonta di dir- 
mi qualcosa di Beppe Vaselli, accio io non 
gli vada dinanzi senza cognizione di causa. 

136. A1 Marchese 6ino Capponi. 

Napoli, ... febbraio 1844. 

Mio caro Marchese. 

Tutti questi giorni son passato di mara- 
viglia in maraviglia , ed ho la testa cosi 
piena, cosi affollata di cose che non trovo 
il modo di parlarne. A Roma in due giorni 
non vidi altro che sassi, ma sassi che spi- 
ravano una vita alta e nuova per me; a 
Napoli per ora non ho veduta nessuna cosa 
d’arte, ma gli uomini che ho conosciuto e 
la natura che mi circonda, m’empiono di 
gioia e di conforto. Ho trovato la signora 
Marianna assai contenta per il lato della 
salute, e contentissima poi del paese e dei 
paesani. Nei giorni passati ebbe un po’ma- 
lata la bambina, ma non e piu altro. Il luo- 
go che ha scelto a dimora e delizioso, ed 
io spero che tornera a Firenze molto con¬ 
tenta del viaggio e di se. Questo caro uomo 
del colonnello sta bene , e assai lieto , e 
solamente sospira sempre il nostro paese 
e gli amici che ha lasciati costa. Sono sta- 
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to da kii piu volte e tornero a vederlo spes- 
sissimo , perche la vista di lui m’aiuta e 
m’incoraggisce. I Poerio m’hanno colmato 
di cortesi accoglienze , e mi hanno fatto 
conoscere persone distintissime per ogni 
riguardo. Questo e un paese che ha in sd 
molto del buono e molto del cattivo: non 
so da che lato pieghi la bilancia, ma in 
ogni modo ci vedo e ci sento un che di 
grande e di fecondo. Solamente mi duole 
di ravvisare anco qua quel certo guardarsi 
di traverso, anco tra persone delia stessa 
opinione, che nuoce tanto al nostro paese 
e che tanto addolora tutti quelli che l’ama- 
no davvvero. I vecchi non fldano nei gio- 
vani, i giovani nei vecchi: questi sono ac- 
cusati di lentezza , quelli di troppa preci- 
pitazione. Io tiro a interrogare tutti di tutto, 
e ne ricavo sempre piu la conferma di quel- 
Tantica,amara verita, che non c’intendiamo. 
Io che sono stato sempre piu amico del 
senno che delie furie civili, non le dird con 
quanta reverenza ascolti le parole di certu- 
ni e con quanto fastidio le chiacchiere di 
certun’altro. Anco qua corre queiruso pes- 
simo di chiamare paura la prudenza e co- 
raggio Paudacia; che del rimanente bisogna 
compatirli perche le piaghe sono fresche 
e le passioni focose e presenti.. • • 



- 469 — 

137. Ad Andrea Francioni. 

Napoli, 28 febbraio 1844. 

Caro Drea. 

Dissi di scriverti e mantengo la promes- 
sa, ma sard breve perche il tempo mi ba- 
sta appena per vedere le cose principali. 
Dei governi non diro nulla perchd pochi 
giorni non bastano a scrutarli intus et in 
cute, specialmente a chi non ha avuto mai 
le mani in pasta; e poi in paesi di ladri 
bisogna aver F occhio ai bauli: dunque ac- 
qua in bocca. 

A Roma posso dire di non aver veduto 
altro che sassi, ma sassi pieni di vita e 
d’istoria. II Campo Vaccino, il Colosseo, 
altri mille avanzi della grandezza romana, 
sono cose superiori a ogni immaginazio- 
ne: qua ho veduto sassi e uomini. Il golfo 
e una veduta meritevole, Pompei una cosa 
unica al mondo, il Museo peribronzi e per 
gli oggetti trovati a Ercolano e in Pompei 
unico anche esso. La costiera da Posilip- 
po a Capo Miseno 6 una vera lanterna ma- 
gica di maraviglia. Pozzuoli, Baia, Cuma 
serbano, d vero, le sole vestigia del lusso 
e della magnificenza romana, ma quel poco 
basta a farti sentire tutto cio che n’abbia- 
mo perduto. Io percorreva quei luoghi liac- 
co fiacco e quasi melenso per i miei inco¬ 
modi che non trovano la via d’uscirmi d'ad- 
dosso, ma la vista di quelle cose mi rin- 
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francava P animo. L’unica cosa che ti tra- 
sformi e quel goffo commento che ti ron- 
zano alP orecchio i custodi dei luoghi, com¬ 
mento che nuoce al testo come quelli fatti 
a Dante. Se credi a loro , Cicerone , per 
esempio, valeva per tre Sant’ Antoni, per- 
cbe non fai un passo, che non ti dicano: 
Qui era la villa di Cicerone. Credo che da 
Roma a tutta la Sicilia di battezzato vi sia- 
no piu sassi che uomini. In ogni modo , 
incredulo come sono a queste chiacchiere 
so d’ essere in luoghi abitati una volta dai 
Greoi, dai Romani, dai Saraceni, dai Nor- 
manni e dagli Spagnuoli. Vedi che mistura 
di cose, che fecondita di memorie, che spa- 
zio per la mente P Un’altra cosa che ti fa ira 
sono i ristauri fatti alle statue ed ai bronzi 
antichi. Figurati! a un tronco meraviglioso 
dell’Antinoo hanno appiccicato certe braccia 
e certe gambe che paiono guanti e calze ri- 
piene di semola. Quest’irriverenza per i mi- 
racoli dell’arte antica, non puo cadere altro 
che nelP animucciaccio gretto d’artigianelli 
presuntuosi e inetti; i veri artisti si ricusano 
Sdegnosamente a questi sacrilegi. Solo Mi* 
chelangiolo nei restauri fatti al Gallo mo-' 
ribondo e al Laooconte , ha raggiunto lo 
scappello anti-co; eppure invitato a rifare 
le gambe all’ Ercole Farnese se ne ricuso 
dapprimo ; poi sforzato le fece, ma nelPatto 
d’ assestarle al posto le fracassd per ira 
e per espiazione; ed era Pautore del Mose, 
della Notte, del Pensiero e dValtre bagat- 



— 471 — 
telle di questa sorte. A chi ha occhi per 
vederebasta un frammento; e chi da quello 
non sa ricostituire 1’ intiera figura, e colla 
mente adempierne il difetto , non vada a 
vedere. Di piu recente ho veduto dei bel- 
lissimi affreschi dello Zingaro, sebbene 
malmenati dal tempo e dalla incuria degli 
uomini. Di questi tesori si fa come della 
tasca del prodigo, se ne prende cura quan- 
do e li li per vuotarsi. Vi sono anche dei 
bei sepolcri, tra i quali uno dei tre fratelli 
Sanseverino avvelenati da uno zio, che e 
bello e pietosissimo. A San Martino vi e 
uno Spagnoletto da comprare molti dei no- 
stri quadri. 

Ho detto d’esser breve e non trovo la 
via per flnire, sebbene non abbia detto il 
centesimo. Voglimi bene. 

138. Al professore Giuseppe Vaselli 

Napoli . . . febbraio 1844. 

Mio caro Bebbe. 

Ti porter^ questa lettera il signor Gre¬ 
gorio De Alessandria che da Napoli viene 
a vedere la nostra Toscana. Egli possie- 
de qualita tali da raccomandarsi da se stes- 
so alle prime ; pure ti prego d’ averlo per 
amico e d’ aiutarlo a trovare tutte le cose 
belle della tua bellissima Siena. A me fu 
fatto conoscere dai Poerio figli del celebre 
avvocato ; ti basti questo per farti conosce¬ 
re che egli gode la stima e 1’ amicizia delle 
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buone e brave persone di Napoli, che non 
son poche. Mi duole di non averne potuto 
godere piu a lungo la compagnia qua nella 
sua patria; pure comunicandola a te mi 
parr4 di non perderla del tutto. 

Qui dovrei farti parola delle meraviglie 
vedute a Roma e qua, ma tanto il diletto 
che ne provo, che per ora mi convien star 
zitto, e lasciare che la mente si calmi un 
po’ piu. 

139. Al signor. De Cesare. 

Marzo, 1844. 

Mio caro De Cesare. 

Lessi la Storia di Manfredi via facendo, 
e gli studi sopra Tacito a Roma ; cosi i 
libri aiutarono i luoghi e i luoghi i libri. 
Ambedue questi lavori mostrano chiara- 
ramente l’animo vostro e 1’ amore e la di- 
ligenza posta da voi nello studio della sto¬ 
ria, che 6 il piu nobile e il piu efficace di 
quanti possano farsene. Io vi esorto a con- 
tinuare e darci un seguito di quei saggi 
spigolando Livio Svetonio , e tutti quelli 
che ci lasciarono memoria di quei tempi 
tanto gloriosi e tanto calamitosi e della re- 
pubblica e dell’impero. Io non credo che 
si possano restaurare le cose nostre sul- 
1’ esempio delle cose romane, ma e sempre 
bene tornare a specchiarsi in quelle virtu 
e in quei vituperi. Ora gli eredi dei signori 
del raondo debbono contentarsi di tornar 
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padroni di casa loro, e solamente aiutarsi 
della pazienza e dell’ animo romano per 
vedere di non essere mai piu spoteslati del 
proprio. Non vorrei che le ragioni della 
nostra dottrina nuocessero alle ragioni dei 
nostri interessi attuali, e che non si pro- 
cedesse troppo nell’applicazione del pas- 
sato al presente. Per questo anco lo studio 
dei classici va fatto con giudizio, rararaen- 
tandosi sempre chi erano essi e chi sia- 
mo noi.(Non continua). 

140. Ad Andrea Maffei 

Aprile, 1844 

Caro signor Maffei. 

Per raantenere le promesse fatte a Emi¬ 
lio Frullani e a lei, avevo destinato per la 
sua Strenna una certa composizione di ge- 
nere veramente un poco aereo, ma detta- 
ta dal cuore e sopratutto cosa sine qua non 
da stamparsi con licenza dei superiori. Una 
signora che l’aveva inserita in uno di quei 
soliti elegantissimi ma uggiosissimi Album, 
ha creduto di poterne a suo modo dispor- 
re, Pha fatto con quella disinvoltura che 
queste care creature mettono nei rapporti 
che hanno con noi, chiamandoci poi pre- 
potenti, tiranni , indiscreti a tutto pasto. 
Che vuole che le dicessi ? Ho piegata la 
testa senza chiederle neppure un compen- 
so, temendo che un’altra volta non faces- 
se peggio. Perche sebbene ora il Metasta- 
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sio non sia piu in voga, le nostre dolci 
speranze hanno proprio il sugo di quell’a- 
dagio famoso. 

Siete serve, ma regnate 
Nella vostra servitii. 

Per me in fondo non sarebbe uulla ; ma 
ora se volessi sodisfare alTobbligo con- 
tratto mi troverei imbrogliato, perche aven- 
do scritto serapre scacciando dal tavolino 
il fantasma della censura, non ho nulla che 
possa passar liscio di sotto le forbici d’un 
birro o di un prete. M’ abbia per iscusato, 
direbbe uno scrittore di lettere da stam- 
parsi e da servir di modello, m’ abbia per 
iscusato ; e se una volta o l’altra la malin- 
conia o il male di nervi mi fara scrivere 
qualche verso d’ amore e che non vi sia 
del contrabbando , glielo mandero per le 
Strenne che sono di la da venire; a lei 
in particolare sarei pronto a cedere tutti 
i miei scartafacci dei quali faccio e non 
faccio conto secondo la luna, sentendomi 
ora buono a qualcosa, ora buono a nulla, 
come credo che accada a tutti. 

Quanto mi dispiacque di non poterla ve- 
dere nel settembre passato! Io ci contava 
come sopra un piacere certo desiderato da 
tanto tempo, e quando Emilio mi disse che 
ella era tomato a Milano per la parte di Ge¬ 
nova mi sentii come se avessi perduto qual¬ 
cosa. Se il buon vento la riconduce tra noi, 
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guardi bene che io voglio conoscerla, anzi 
voglio essere uno dei primi a vederla. 

Desidero vivamente di vedere Milano e 
tutta la Lombardia, ma forse quei ghiribizzi 
avranno suonato male agli orecchi che stan- 
no sempre spalancati a bevere ogni corbel- 
leria che ci venga delta. E curiosa che non 
si puo andare ne piano ne forte. Prenderla 
sul serio e male, prenderla in ischerzo e 
peggio: io se avessi centomila baionette al 
mio comando lascerei ridere e piangere li- 
beramente. O questi signori hanno I’occhio 
di bove epigliano una mosca per un ele- 
fante, o si sentono male in gambe. 

E venuto qua un certo.e ha cerca- 
to per mare e per terra i miei versi. Che 
uomo Io l* ho conosciuto in cliebus iltis 
nel giro dei galanti, e quando m!hanno det- 
to che faceva incetta di versi son cascato 
dal terzo cielo. Che avvenga dei versi come 
dei sigari d'avana, oppure io avendolo ve* 
duto spasimare intorno a queste acciuglie 
elegantissime mi son lasciato andare a 
rovescio? Mi levi di pena perchd non vor- 
rei peccare di giudizi temerari. 

141. A Francesco Silvio Orlandini. 

Mio caro Checco. 

Dal tuono della tua lettera rilevo che 
non sei contento di cio che vedi accadere 
giorno per giorno, e che 1* ardente desi- 
derio di cose migliori ti fa fremereein- 
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veire contro questa lentezza tanto contra- 
ria agli spiriti pronti e animosi. Io vorrei 
consolare te e me medesimo della noia e 
del fastidio che ci circonda, ma non ho 
da dirti altro che speranze. Sai che il bene 
sorge per lo piu a un tratto e di dove me- 
no s’ aspetta, ne io posso credere che la 
vicenda del risorgere non debba venire 
anco per noi. Rammentati che i buoni sono 
stati pochi, in tutti i tempi, e quando c’ e 
dato di poter contare tra gli amici e i co¬ 
noscenti, una dozzina o due d’uomini schiet- 
ti, fermi e generosi, non dobbiamo n6 ma- 
ledire, ne sgomentarci. In ogni modo fac- 
ciamo noi il nostro dovere, e chi si vuole 
infangare s’infanghi, che il diavolo li be- 
nedica. 

Avrai saputo che il popolo di Pescia si 
sollevd con tre miserabili che s’eranola- 
sciati condurre per pochi paoli a fare il 
sottoboia a Lucca. Il birro che gli spinse 
a infamare se stessi e in un certo modo 
il paese, 6 dovuto fuggire , e sono stati 
fatti sparire i tre hguri per evitare un sot- 
tosopra piu feroce del primo. Ora il Vica- 
rio e pochi tristi del paese tirano a calun- 
niare il fatto, ma non neverranno a capo 
perdio. La sollevazione fu spontanea, uni¬ 
versale e netta da ogni macchia. Comin- 
ciarono una mattina i bottegai dal negare 
a coloro il pane , il vino e le altre cose 
necessarie dicendo: Qui non si serve il 
boia;— e poi 1’ intera popolazione flni per 
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rincorrerli a sassate, dopo averne invase 
le abitazioni e buttati dalla finestra mobili, 
arnesi, attrezzi d’ogni genere. Vedi che la 
folia da vent' anni in qua non e peggio- 
rata... 

142. A Tommaso Grossi. 

Firenze , 24 aprile 1844. 

Mio caro signor Grossi. 

Scrivo al Manzoni la cagione che m’ ha 
fatto indugiare tanto a rispondere, e spero 
che 1’ accettera per buona, e che mi varra 
anche tra lei e me. 

Senza stare a pigliarla tanto allalarga, 
le diro schiettamente che quella lettera mi 
fece un gran piacere. Le sue sono di quelle 
lodi che si possono prendere per moneta 
corrente e che non fanno ripienezza ma 
un vero buon pro: tanto piu. che una certa 
Prineide mi disse tempo fa che ella in que- 
ste faccende deve sapere dove il diavolo 
tiene la coda. Ecco, se io m’intendessi un 
briciolino del fare accademico, mi sareb- 
be venuta la palla al balzo per rimandarle 
tutte le belle cose che ella mi dice. Ma 
buon per lei che e capitato alle mani d’uno 
avvezzo a dirle come Dio vuole, rimetten- 
dosi alia discrezione degli altri' diversa- 
mente bisognava che la s’ asciugasse un 
lelterone nelle forme, scritto sulla falsari- 
ga del Caro, che puo far testo di lingua 
non solo ai parolai , ma agli adulatori e 
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agli umilissimi servi. E poi, 1* ho a dire 
come la penso? Con lei tirerei via a ogni 
modo, perche sento d’averci confidenza co¬ 
me se la conoscessi da un secolo. Che sia 
la Prineide? 

Quanto al Porta, 
Purche l’aniraa sua se ne contenti, 

godo moltissimo d’essergli paragonatof, e 
so di guadagnarci un tanto. Che se egli 
scrisse in milanese fece benone , perche 
io non credo che metta conto castrarsi e 
impastoiarsi da se per esser citati dalla 
Crusca. Tutti i dialetti dell’Italia hanno le 
loro grazie, come i popoli che li parlano 
un brio loro particolare ; e guai a chi si 
trapianta. Oltre a questo, chi volesse guar- 
dare per la minuta troverebbe anche in cio 
che viene di qua qualche sentore di tosca- 
nismo e di fiorentineria, perche noi pure, 
con tutta la nostra boria legislatrice, sap- 
piamo di casa nostra spesso e volentieri. 
Facciamo a compatirci piuttosto che a ti- 
rarci per i capelli: una mano lava l’altra e 
tutte due lavanoil viso; e Dio volesse che 
tra tutti, o con una grammatica o con un’al- 
tra, arrivassimo a lavare il viso davvero 
a questa nostra terra comune , che n’ ha 
bisogno come della china la febbre terza- 
na, Ma per ora non ci veggo verso, mol- 
to piu che giorni sono mi e toccato a ve- 
dere Roma e Napoli nelle mani dei cani. 
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In verita non si pud fare un passo fuori. 
dell' uscio senza riportarne nuovi dolori ; 
ed io che ho la disgrazia di fissarmi un 
po’sulle cose, mi ci consumo dall’ira. Bi- 
sognerebbe avere il sangue di piattola per 
resistere a certe contumelie; come per e- 
sempio a quella che fu tentata a Napoli ul- 
timamente, quando volevano maritare a 
una specie di galeotti confinati in un’iso- 
la, una scelta fatta tra le figlie della Ca- 
riia. Io credo che un vitupero simile non 
sia mai venuto in capo a nessuno di tanti 
strapazzatori dell’ umanita che ci piovo- 
no addosso da secoli e secoli. A vederli 
andare cosi a muso franco, non si direb- 
be che questi signori regnassero nel coto¬ 
ne ? Eppure ognuno ha il suo impiccato 
all’ uscio ! Ma Dio gli accieca giusto appun- 
to perchd credono d’averla a fare coi cie- 
chi. Lasciamoli armeggiare, che ogni no- 
do viene al pettine , e una le paga tutte. 

Ora non mi rimane che il piacere di co- 
noscerla personalmente, e non mi doman- 
di se lo desidero. Appena potro prendere 
il volo verrd a Milano, e subito di dintto 
filo a cercare di Massimo d’ Azeglio che 
mi conduca da lei e dal Manzoni. 

Mi conservi la sua vera amicizia, e mi 
creda sinceramente ec. 
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143. A Alessandro Manzoni (i). 

Caro Signor Manzoni. 

: La ringrazio della lettera , della lode e 
della riprensione : della lettera perche mi 
dicono che ella non sia tanto corrivo a 
scrivere, visto forse che in materia di let- 
teratura i carteggi d’obbligo e d’officiosita, 
portano via un monte di tempo, e poi no- 
vantanove per cento non valgono quel che 
costano di posta; della lode perche quan- 
do parte da lei, fa pro e coraggio , e si 
puo accettare senza sospetto; e finalmente 
della riprensione poi, perche m’ha credu- 
to capace del vero. Questa e bonta a tre 
doppi che ha voluto usar meco, ed io gliene 
saro riconoscente fino a che avro v'ta. 

Quando da giovanetto leggeva con tanto 
amore e con tante lacrime i Promessi Sposi 
e VILdegonda, non avrei pensato d’arrivare 
un giorno ad accattivarmi la benevolenza 
di lei e del Gross!, e molto meno a rice- 
vere nello spazio di un mese, lettere del- 
1’uno e dell’altro, cosi cortesi , cosi pre- 
ziose per me. Questo e il premio piu dolce 
che io abbia potuto mai desiderare, e be- 
nedico mille volte quel po’di fatica durata 
negli studi , e vorrei poter tornare addie- 
tro , per ispendere anco meglio gli anni 
dell'adolescenza e della prima gioventu. 

(1) Vedi la lettera 132. 
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Ella mi fa avvertito di due errori die io 

non credeva d’aver commessi,e nei quali, se 
bo inciampato, ho inciampato senza volerlo, 
seppure non mi vengono addebitati per un 
mal inteso. Sulle prime mosse non sapendo 
se avrei potuto mai fare nulla di passabile, 
confesso d’essermi lasciato andare a scher- 
zare un po’piii alia libera in tutti i sensi, 
e la Mamma educatrice, VAve Maria, e al- 
tre cose die ho distrutte , erano frutti di 
quella stagione. Veduto poi che altre biz- 
zarrie venivano accolte con un favore piii 
speciale, mutai corda affatto e mi feci un 
dovere di rispettare 1’arte , il pubblico e 
me stesso. Da quel momento tagliai fuori 
dai miei scritti ogni facezia che potesse 
offendere il pudore, ogni personality, ogni 
sarcasmo contro la religione. Il pudore , 
so d’averlo serbato nelle cose mie, e credo 
ehe possa leggerle un bambino ; stava in 
dubbio per dire il vero d’aver dati qua e 
la , sebbene per incidenza , dei tocchi un 
po’arditi rispetto alle cose di religione, ma 
sapeva d’averli dati non per dispregio della 
religione stessa, ma per isdegno concepito 
contro certuni che l’affettano e la malme- 
nano o la tirano a modo loro. In ogni modo 
perche non cada dubbio sulle mie inten- 
zioni, staro ali’erta piu di quello che sono 
stato fin qui, e dovro a lei d’avermi fatto 
risentire in una parte che non mi doleva. 
Per quello poi che si riferisce alia satira 
personale, non credo d’esservi caduto, ed 
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ella mi permetta di discolparmi, o almeno 
di dire le mie ragioni. Io non ho nominato 
a vitupero che alcuni dei Principi d’ltalia, 
il Canosa e il Bali Samminiatelli: nessuno 
altro nome si trova nei miei versi se non 
che per onorarlo. Ora volendo scherzare 
diro che a nominare i Principi avro fatto 
male, ma non so farmene scrupolo perche 
ogni fedel galantuomo parlando di se dice 
io, ed essi dicono noi, e chi dice noi non 
e uno ma rappresenta il parere di un ceto 
di persone , ovvero uno stato di cose ; si 
dice Filippo o Niccola per dire il Governo 
di Francia o di Russia. Parlando poi sul 
serio mi pare che certi principi sul taglio 
dei nostri , certi insigni furfanti come il 
Canosa e certi furfanti ridicoli come il Bali 
Samminiatelli, son nomi che appartengono 
per la parte brutta alia storia contempo- 
ranea, e chi li trova notati d’infamia o di 
ridicolo pensa meno alle persone che li 
portarono che alle furfanterie fatte al tem¬ 
po loro e per le loro mani. Confesso non- 
dimeno che poteva risparmiare anche que- 
sti, e difatti da una volta in su non gli ho 
piu toccati, e quando gli toccai , cioe nel 
32 e nel 38, le piaghe erano fresche. Tolti 
questi, negli Scherzi scritti veramente da 
me, o siano del genere di quello mandato 
a lei come la Vestisione e it Ballo; o d’al- 
tro genere come il Brindisi di Girella, il 
Re Travicello , gli Umanitari ec., non ho 
mai preso di mira nessuno in particolare, 
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e chiamo a testimonianza la parte sana dei 
miei paesani. Io, come voleva scrivere al 
Grossi giorni sono, ho tirato a cogliere tutti 
in mucchio e nessuno alia spicciolata , e 
se qualche norae e corso all’orecchio o per 
la mente di chi ha letto queste cose, non 
e colpa mia, ma dei commenti che ognu- 
no ha voluto farvi a suo capriccio. A lei 
che e maestro nell’ arte non verrebbe in 
capo di credere che la vena epigramma- 
tica s’alimenti di puntigli, ne di volere in- 
chiodare in un dato luogo o sulle spalle 
d’una data persona una satira che puo es- 
sere paesana tanto in Firenze che a Mila¬ 
no, e che pu6 fare da giubba a un Geno¬ 
vese come a un Napoletano : ma l’indole 
stizzosa e il cervellucciaccio gretto di certi 
lettori , non si capacita come uno possa 
pungere senza esercitare vendette sue pro- 
prie, n6 come dai particolari si estraggano 
le generality , che pure tornano al vero 
come al loro fonte. Avvezzi a vivere nel 
cerchio meschino dei ripicchi e dei pet- 
tegolezzi, non sanno andare avanti senza 
nomi propri e credono che lo scherzare 
moralizzando sia un avventarsi al primo 
che passa, e chela satira non abbia gam- 
be da stare in piedi da sc senza il pun- 
tello d’una vittima designata. Corrono per 
conseguenza a nominare sbadatamente Ti- 
zio e Caio, fermandosi alia primissima buc- 
cia , e sognano negli scritti e nella vita 
d’un povero diavolo cose de populo bar- 
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baro , non mai accadute ne immaginate. 
Vede, io non sono molestato mai neppure 
da una zanzara della Polrzia, e a sentire 
certuni, ora m’hanno ammonito, ora allon- 
tanato da Firenze, ora perquisito in casa 
come un contrabbandiere.s Ed eccoti a 
ognuna di queste vicende cervellotiche, 
accomodato subito uno Scherzo o di quelli 
fatti o di quelli di la da venire , e, stupi- 
sca , di questi ultimi che io non ho mai 
fatto ne pensato, citano anco i versi. Buon 
per me se fossi poeta come costoro. Que¬ 
ste note di fantasia, portate costa e altro- 
ve avranno fatto credere che io meni la 
frusta a conto mio sulla gente del mio pae- 
se, mentre qui tra noi le persono a garbo 
che conoscono me, sanno che nessuno, se 
non e un pazzo che voglia accendere il 
lume intorno alia sua pazzia lasciata al 
buio , pud dolersi dei miei scritti; sanno 
che ho vissuto sempre d'amore e d’accor- 
do con tutti ; che ho letti i miei versi a 
tutti indistintamente colla fronte aperta e 
col coraggio sereno dell’uom che si prova 
a dire il vero senza odiare ne lacerare il 
suo simile. A questo proposito lasci che 
le racconti una celia che vollero farmi due 
anni sorio a Firenze. Si credeva che da 
taluni occupati di tutt’ altro che di versi , 
che nel Ballo, in una certa figura che ap- 
parisce in fondo, avessi voluto accennare a 
un tale. Questo tale e un signore fiorenti- 
no mio buon conoscente, uomo che ha vis- 
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suto la giorno per giorno, tanto per arriva- 
re alia bara, ma onesto , discreto, alia ma- 
no quanto raai. Una sera m’invitano a cena 
in una casa delle primarie, e la, tra una 
folia di donne e di giovani di pr:ma riga, 
trovo il supposto attore della coinmedia. 
Ci mettiamo a tavola senz’appetito e sen- 
z’allegria secondo Puso che corre nel bel 
mondo degli eleganti, e alia fine della ce¬ 
na cenata sul serio, un bocchino accomo- 
dato con un vocino accomodatissimo, mi 
dice, come se fosse venuta li per li: Giu- 
sti, ci direste il Ballo? Volentieri, risposi 
senza esitare un momento, con maraviglia 
di tutti , che guardavano a occhi tesi me 
e il mio innocente modello, il quale voile 
il caso che da se mi si ponesse accanto 
per udir meglio. Dissi tutto da cima a fon- 
do senza lasciare ne alterare una virgola, 
divertendomi a vedere a mano a mano in- 
grugnire e insospettirsi ora questo ora 
quello , meno che il mio vicino , il quale 
non si scosse mai a dispetto di mille vi- 
stosita che gli altri facevano. Venne il 
punto che secondo i piu avrebbe dovuto 
imbrogliarci tutti e due, e servi invece a 
salvarlui ea giustificare me, perchS giun- 
to ai versi che si credevano fatti al suo 
dosso, e cominciato a dire: 

Ad una tisica 
Larva sdentata, 
Ritinto giovane 
Di vecchia data, 
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fa veduto che la copia non corrispondeva 
alPoriginale, perche questi e vecchiotto si, 
ma sano, traverso , con tutti i suoi denti 
in bocca, e con un capo di capelli stor- 
nelli che e un piacere, per i quali non ha 
chiamato ne oramai chiamera in aiuto la 
tavolozza. Apparsa una volta questa diffe- 
renza e richiamate le menti a un esame 
piu attento , appari che anco il resto non 
tornava, e tutti si ricredettero. Quando an- 
dd fuori il Brindisi di Girella , un avvocato 
salito agp irapieghi per la scala colla quale 
Giuda sali sul fico , ando a lamentarsi di- 
cendo che io avevo voluto mettere in ridi- 
colo lui. L’ assicurarono che non era vero, 
e seppero tanto dire che se ne convinse ; 
ma piccato di volermi un detrattore da bra- 
ciere di spezieria, asseri allora che dovevo 
avere scritto il Brindisi per infamare la 
memoria di Francesco Forti, giovane d'al- 
tissima mente, mio paesano, e anco amico, 
prima che certe sue mutazioni ci raffred- 
dassero. Io lo seppi e gli feci rispondere, 
che rilegesse un po’meglio, e vedrebbe col 
Lunario alia mano , che quel Girella , al 
quale io avevo messo in bocca il Brindisi, 
a quell’ora doveva avere settanPanni per 
lo meno ; che dunque non si rimescolasse 
egli che n’aveva solamente una quaranti- 
na, e lasciasse dormire in pace il Forti, 
morto di trenta o trentuno. La stizza ne 
voile la parte sua e gli feci aggiungere che 
mi pareva una bella presunzione la sua di 
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volere che la gente lo prendesse a modello 
dei burattini di priraa sfera, quando non era 
cbe un pagliaccio ordinario. Lo stesso sia 
detto delle altre composizioni: quando se 
n’6 offerta la occasione ho fatto vedere 
quando si ingannano quelli che le appicci- 
cano alle spalle di questo o di quello. Ma 
un altra disgrazia mia 6, che molte delle 
cose che girano sotto il mio nome, come 
il Picciotto, le Croci del 42, il Creatore e il 
suo mondo, e molte altre di questa fatta , 
non mi appartengono nb punto nb poco , e 
del veleno di queste che per l’appunto non 
sono altro che satire personali, io non isto 
mallevadore. Qui non scappa fuorrsonetto, 
epigramma o filastrocca di versi ragliati 
addosso al tale o al tal altro, che non Lap* 
pioppino subito a me; cosi, mi si cacciano 
sotto la pelle e di li appinzano alia cheti- 
chella ; io poi rimango nelle p6ste e son 
la pietra dello scandalo. Ecco la ragione 
che mi spinse nel giugno passato a man- 
dare in giro la nota e la fede di nascita 
dei miei figliuoli legittimi. La Marchesa d’A- 
zeglio deve averla, e io prego V. S. di far- 
sela dare, ch6 le sara una prova del mio 
modo di sentire. Mi preme di sdebitarmi 
al cospetto di tutti di questa taccia vergo- 
gnosa, molto piu al cospetto di lei che amo 
e onoro tanto. Ma il guaio non finisce qui. 
Se da una parte bisogna che io sia grato 
al pubblico, dall’altra ho ragione di lamen- 
tarmi forte per via di certuni, che oltre a 
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strapparmi dolorosamente questi poveri ra- 
gazzi, oltre al mescolarmeli col bastardu- 
me, me gli ribattezzano a capriccio, dimo- 
doche, poveretti, portano il peso dell’odio- 
sita che non hanno provocata. Intitolai un 
altro Polimetro sul gusto della Scritta, We- 
stizione dell'abito cavallaresco, e poco do- 
po lo vidi girare intitolato non so da qua¬ 
le scimunito al Giuntini. Scrivo pochi versi 
a Pietro Giordani pungendo certe falsita , 
certe bigotterie letterarie, e mi ci pianta- 
no in cima: Versi a Pietro Giordani contro 
Niccolo Tommaseo, come se io avessi l’a- 
nima d'un cortigiano da straziare Tomma¬ 
seo per lisciare il Giordani, sapendo che 
non se la dicono. Ora se il Giuntini e il 
Tommaseo vedranno quei versi intitolati a 
quel modo, diranno che sono un briccone: 
e che ci si fa? Lo stesso e seguito d’altri 
scherzi: dicono per esempio che il Re Tra- 
vicello e una satira al Gran-Duca, eppure 
dovevano rammentarsi che quando ho vo- 
luto parlar di lui, l’ho fatto senza andarlo 
a rimpiattare in un travicello; dicono che 
i versi per malattia d’un cantante sono fatti 
apposta per Moriani; dicono che la Scrit¬ 
ta, noti bene, dene esser fatta al dosso di 
qualcuno, ma che non si raccapezzano an- 
cora chi sia , e via discorrendo. Dimodo- 
che , volendo uscire da questo seccature, 
o bisogna finir di scrivere, o scrivere per 
gli scaffali della satira erudita, buona per 
il cinquecento, ma da fare ammirare se non 
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altro la perizia nel trapiantare dal greco 
e dal latino. 

Mi perdoni questa chiacchierata : 1’ ho 
fatta perche mi sta a cuore di non passa- 
re per un poco di buono e di disinganna- 
re le persone di costa. Per il lato delle 
cose religiose se ho passato la parte e sta- 
to, come le diceva, senza avere una mira 
malvagia; per il lato delle personality, ec- 
cettuati i Miti della storiaccia dei nostri 
tempi, io non ho mancato assolutamente. 

In ogni modo non dimentichero mai che 
ella in’ ha parlato come sentiva , vera e 
schietta prova di premura e di cortesia; e 
anzi la prego, quando trovi nei miei scritti 
cosa che non le vada, di dirmi le cose tali 
e quali che io gliene baciero le mani. Cosi 
fosse che noi giovani sullo spiccare dei pri- 
mi salti avessimo alle costole un buono 
scozzatore con un gran nerbo per aria. Ma 
o ci trascurano o ci lisciano, ed io mi sono 
trovato all’uno e all’altro; ed b proprio un 
miracolo di Dio se non mi sono seoraggito 
o addormentato. 

Ora per essere pienamente contento non 
mi rimane che di conoscerla , e pensi se 
lo desidero; ma chi sa quando potrb pro- 
cacciarmi questo piacere. Fortuna che non 
mi sente la Marchesa d’ Azeglio, altrimen- 
ti mi toccherebbe del poltrone a tutto pa- 
sto ; ma non b tutta poltronaggine quella 
che mi tien fermo qua. Mi faccia il favore 
di salutarmi caramente quel bravo e raro 
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uorao del Gross), e di dirgli die paghero 
il mio debito anco a lui. 

Mi creda pieno di gratitudine e di reve- 
renza. 

PS. Mi si potrebbe opporre che la Ve- 
sdzione, della quale ho parlato piu su; del - 
l’abito cavalleresco, e una satira tutta to- 
scana perche prende di mira 1’Ordine di 
Santo Stefano. Ed io risponderei: che gli 
esempi di persone che dal fango e dalla 
turpitudine hanno alzata la testa agli onori 
del ciondolo e del Casino, sono infiniti per 
tutto il rnondo, e quella satira se avesse 
valore potrebbe nel fondo essere europea. 
I colori locali gli ho presi a bella posta dal¬ 
la Toscana perch6 qua nella compra di 
quella croce, oltre il ridicolo che si trae 
dietro il compratore, v’ 6 di mezzo anco 
il danno pubblico. Leopoldo I svincolo i Fi- 
decommissi e le Mani-morte, e rese il moto 
e la vita alia maggior parte dei beni rima- 
sti fermi in poche mani per secoli e secoli. 
Ora quei medesimi che si sono avvantag- 
giati di questo giro ripreso dalle proprieta, 
tornano a inchiodarle da capo , fondando 
commende e baliati. E chi crederebbe che 
nel Gran Ducato v’e di nuovo un milione 
e mezzo di beni vincolati per la boria di 
farsi presentar l’arme all’occhiello'? Parini 
per rimpulizzire Milano scrisse la bella Ode 
sulla salubrita dell’aria, la quale per es¬ 
sere piu specialmente milanese, non cessa 
di appartenere all’antica civilta; io, lontano 
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]e mille miglia da quell’ingegno mirabile, 
ho tentato lo stesso nella Vestizione. Ho 
voluto colpire l’abuso di Toscana, e con 
questo abuso i villani dorati di tutti i paesi. 
Non accade forse per tutto che questi, guar- 
dati di traverso dalla classe nella quale si 
hccano, burlati da quella dalla quale vor- 
rebbero uscire, siano obbligati d’appiattarsi 
sotto Pali del potere assoluto, che perdo- 
na bassezze e delitti purche crescano i li- 
vreati"? Intanto qua quando corre voce che 
taluno sia per vestire l’abito di Santo Ste- 
fano, si grida: ecco un altro Becero: e se 
non fosse presunzione ripeterei quello che 
sento dire, cioe, che taluni se ne astengo- 
no per non sentirsi alle spalle 

Salute a Becero, 
Viva il Droghiere. 

Anco il Ballo sa di fiorentino; raa come 
si fa a sopportare di vedere il proprio pae- 
se doventato come il luogo di confino di 
tutti i banditi dell’Europa? Di vedere questi 
scettici addormentati che s’imbrancano la 
all’impazzata con chi capita via via a scia- 
lacquare un denaro accatastato Dio sa co¬ 
me , e che a suono di tripudi coprono le 
voci dell’infamia e del vitupero l. 
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144. Al signor Blanch. 

Aprile, 1844. 

Mio caro Blanch. 

Voi siete una di quelle persone che co- 
nosciute una volta non si diraenticano mai 
piu; per questo, non avendo potuto vedervi 
prima di partire , mi affretto a scrivervi 
poche righe per rammentarvi me stesso e 
per significarvi la stima e l’amicizia con- 
cepita per voi. Quella passeggiata alia Villa 
di Chiaia nella quale mi raccontaste con 
tanta vivezza e con tanta verita una parte 
dei vostri casi, mi sta sempre nella testa, 
e ne ho parlato almeno died volte al no¬ 
stro carissimo Gino. La marchesa Marian¬ 
na, che anch’essa va matta di voi, e tor- 
nata a Firenze sana e salva; e sebbene io 
non l’abbia ancora veduta, so che sta bene 
e che si rammenta di Napoli. Voi dovete 
essere molto contento d’ innamorare cosi 
d’un tratto le persone; e pazienza se si trat- 
tasse solamente di me, ma anco le belle 
signore, e cosa da avervene invidia. Io n’ho 
un piacere grandissimo, perch& questo de- 
siderio lasciato di voi , puo essere che vi 
persuada di dare una corsa in Toscana a 
farci godere a lungo della vostra piacevo- 
lissima compagnia. Costa bisognava co- 
gliervi a ritagli di tempo , perche chi vi 
strappa di qua e chi vi strappa di la, e i 
poveri uccelli di passo come eravamo noi, 
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dovevano adattarsi a quel poco che avan- 
zava agli altri. Guardate un po’ di venire 
a contentarci tutti, e il povero Gino tra gli 
altri che ha vero bisogno d’essere solle- 
vato, e che si rallegro tutto quando gli por- 
tai i vostri saluti. 

145. Ad Antonio Ranieri. 

Livorno, 15 giugno 1844. 

Mio caro Ranieri. 
Appena tomato a Firenze fui riassalito 

dal mio solito incomodo e tenuto quasi tra 
letto e lettuccio tutto aprile e tutto maggio. 
Ecco la vera cagione del mio lungo silenzio 
con voi e con tanti altri, ai quali sento il 
bisogno e il dovere di scrivere senza aver- 
ne la forza. Adesso sono qui in Livorno a 
tentare Faria e i bagni di mare, e mi trat- 
terr6 tutto agosto, se qualche altro diavolo 
non mi s’attraversa alle gambe. 

Parlai di voi con Niccolini , e mi lodo 
moltissimo il vostro scritto , e si mostro 
desideroso di vedervi qua. Da quel tempo 
non ho saputo piu altro, perche sono stato 
sempre in campagna lontano dagli amici, 
lontano dagli studi, lontano da ogni piacere, 
e solamente occupato della salute che mi 
schiaccia sotto un peso insopportabile. Ho 
vissuto come un tronco, come uno che ha 
smarrito se stesso, ricercandosi continua- 
mente. Io che fino a qui non m’era mai 
dato il minimo pensiero dei coraodi della 
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vita, ho dovuto studiarci sopra di necessity 
con una noia da non dirsi. Ma lasciarao 
queste malinconie e confortiamoci nel pro- 
verbio « dopo il cattivo ne viene il buono. » 

Per quello che sento, voi avete di gia 
tutte o quasi tutte le corbellerie che ho 
scritte , e mi fa maraviglia come abbiano 
fatte tante miglia. Appena avrd un momen¬ 
ta di respiro vi manderd il poco che manca, 
e vi preghero a fame parte all’egregio 
Melloni, che mi si mostro tanto cortese e 
tanto affezionato. 

Spero che verrete qua e che troverete il 
modo di appagare i vostri desiderii con sod- 
disfazione di tutti noi. Intanto, se mi ca¬ 
pita il destro , io non me ne staro come 
non me ne sono stato. Rammentatevi di cio 
che vi dissi costa, e senza intaccare la di- 
gnita d’uomo onesto e dotato di molto in- 
gegno, quale siete di certo , rimettete un 
po'di quell’indole sdegnosa che s’adonta 
d’ogni minimo che. Io vi do malvolentieri 
questo consiglio, ma siamo in certi tempi 
che se tornasse Galileo o Bacone bisogne- 
rebbe che cercassero per esser cercati. 
Quando si trattasse d’altri impieghi, vi direi 
altrimenti; ma per un posto come quello 
che vorreste voi, non credo di peccare se 
v’esorto di concedere qualcosa alia mise- 
ria di certi capi miserissimi. L’ istruzione 
pubblica e bene che stia in buone mani ; 
ed io, per il vivo desiderio che ho di ve- 
dere bene occupate le cattedre, mi scordo 
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di molte considerazioni che riguardano I’in- 
dividuo. 

Prendete queste parole nel loro signifi- 
cato vero : v’esorto a farvi strada, non a 
brigare; a chiedere, non raai ad umiliarvi. 

146. Ad ndrea Francioni. 

Mio caro Drea. 

Dovrei rispondere al Bigazzi, ma ho pen- 
sato invece di scrivere a te, e cosi p’gliare 
due piccioni a una fava. 

Comincio dal dirti che io son qui alle 
solite, senza concludere il vero niente colla 
salute, sebbene mi sia messo da un pezzo 
a vivere colle seste alia mano e a fare a 
miccino di tutto. A volte pare che le nu- 
vole si diradino , poi a un tratto quando 
comincio a credere di poter respirare, giu 
daccapo senza pieta ne misericordia. Que- 
st'inverno crudele che n’ ha fatte le sette 
peste, figurati come m’ha tartassato! Non 
ostante son qua pronto a tribolare com’ho 
tribolato fin qui e a far di tutto per non 
istancarmi. Pazienza, perdio , se mi fossi 
giuocata la salute nei bagordi e nei postri- 
boli: almeno potrei percuotermi il petto e 
gridare, mea culpa; ma io son vittima di 
mille disgrazie, di mille dolori, che hanno 
aspettato a piovermi addosso tutti ad un 
tratto, quand’era venuto il tempo di vedere 
un frutto migliore dei miei studi, della mia 
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gioventu e d’una certa calma che m’aveva 
quietato l’animo rispetto a molti fastidi che 
io stesso m’ero cacciato tra’piedi. Ora ec- 
comi qui un po’a gemere amaramente nel 
tempo che mi vedo fuggire senza profitto, 
un po’a sbuffare e a divincolarmi come un 
serpe troncato. Quando io, due, tre o quat- 
tr’anni fa, cominciai a vedere che le mie 
cose prendevano una piega migliore , mi 
rammento d’aver detto a me stesso: bada, 
tu in fondo, con tutte le apparenze del bene 
stare, non hai vissuto mai tranquillo e si- 
curo: qui gatta ci cova, tienti all’erta, per- 
che qualcosa ti caschera sulla testa. E con 
questo sospetto me n’andava la la prepa- 
rato a un rovescio, ma non mi sarei mai 
creduto che la batosta dovesse essere cosi 
sonora. Tutte le belle prospettive che, anco 
senza volerci fermar l’occhio, mi si schie- 
ravano davanti, mi sono doventate ombra 
e tormento; e se non fosse che io ripeto 
sempre a me stesso di non aver diritto a 
nessun privilegio, a quest’ora giacerei giu 
nell’ultimo fondo della disperazione. Pur 
troppo l’uomo nel suo s6 meschinissimo e 
presuntuosissimo sente ribollire questa va- 
na bestemmia: « Morto io, raorto il mondo! » 
Grazie ai cielo, l’animo mio non e infetto 
di questa lue , di questa boria di cervelli 
appannati. Ma io forse ti affliggo e ti sot- 
topongo a subire uno dei soliti svantaggi 
della vera amicizia, obbligata sempre a di- 
videre e lacrime e tormenti e percosse d’o- 



— 497 — 

gni genere. Agli altri, scrivo dl rado e 
scherzando, come scherzo e rido con quasi 
tutti coloro che ho d’ intorno , essendomi 
accorto che per non darsi la pena di com- 
patirti e di compiangersi teco, i piu, quando 
ti sentono lainentare, si buttano a darti d’in- 
contentabile e ui visionario. 

Dirai a Pietro Bigazzi che non si confon- 
da per PAmyot che lo pregai di cercarmi; 
gli dirai che faccia di tutto per far risol- 
vere questi Preti di Monsummano a com- 
mettere al Marini una pronta restaurazione 
delle Lunette di Giovanni da San Giovanni. 
Sarebbe un peccato che quelle pitture, uni- 
co capo di bell’arte che sia nei nostri din- 
torni, dovessero andare al diavolo per in¬ 
curia di chi ha la chiave dell’acqua santa. 
E vero che le stimano belle per sentita 
dire, ma basta, o almeno dovrebbe bastare, 
per sottoporsi all’obbligo di tenerne conto. 
Per lo piu di queste ricchezze facciamo co¬ 
me fanno i Magistrati di quelle del prodigo, 
che ne pigliano cura quando son li li per 
finire. Ho veduto lo stesso per tutto dove 
sono stato: non ostante, meglio una volta 
che mai. 

147. 

Dei miei studi non posso dirti nulla o 
quasi nulla. Me ne vo la la scartabellando 
ora un libro o 1’altro senza potere studiare 
e senza sapere come si studia ; scrivo a 
sal ti andando dietro al barometro di dentro, 

Giusti Epist.—Vol. I. 32 
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che segna ora buon tempo , ora pioggia, 
ora burrasca, ora tempo asciutto. Oggi mi 
par di far bene, domani temo d’aver fatto 
male, poi torno a compiacermi delle cose 
fatte, e poi di nuovo eccoti a sgomentarmi 
le fasi del mio cervello: in Bonifazio ce ne 
sono dei piu fermi. La smania di farmi un 
norae non mi rorape il sonno ne mi fa per- 
dere l’appetito; l’amore e doventato neces- 
sariamente anche per me un giocare a da- 
ma: mosse calcolate, una pedina sopra un 
altra, e poi chi prima mangia o rinchiude 
Laltro, ha vinto. Sento qui dalla parte si¬ 
nistra qualche resticciolo de’sedici anni, 
ma non lo dico per non essere deriso o 
menato per il naso. Cosi ridotto a vivere 
sulla lavagna, e un miracolo se ogni tanto 
mi scappa un verso; sarei piu disposto a 
tirare una somma; finird per fare il com- 
putista. E tu che fai ? Dimmi qualcosa di 
te, degli amici e di Napoli. Addio. 

148. Al Marchese Gino Capponi. 

Livorno,., agosto 1844. 

Mio caro Marchese. 

.L-’ozio, i bagni e la strada fer- 
rata rovesciano in Livorno un vero visi- 
bilio di gente. Il viavai d continuo, nuovo 
e anco divertente per chi si diletta di fare 
i soliti nastri su e gill per via Grande. An- 
ch’io mi ci tuffo di quando in quando, non 
foss’altro per fare quello che fanno tutti, 
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e per iscansare certe visite noiose che da 
un pezzo in qua hanno cominciato a pio- 
vermi addosso. 

Quei pochi versi lasciati andare, i miei 
incomodi, e le voci strane che lie son cor¬ 
se, m’hanno reso una specie di bestia da 
vedersi. Non c’e Arcade o di citta o di cam- 
pagna o di casa del diavolo, che non vo- 
glia dare una capata nella casa dove sto, 
che e una noia, una noia da farmi andare 
a male. Nei giorni passati da una delle so- 
lite decime muse che non hanno mai al- 
lungato il nuraero delle figliuole di Giove, 
mi fu diretto un certo ser Canonico che mi 
si pianto addosso come una mignatta , e 
voleva, se Cristo era buono, farmi asciu- 
gare non so quante decine di sonetti colla 
coda che portava a latere notte e giorno. 
Io, come Dio voile, ora con una scusa ora 
con un’altra gli sguisciai di mano ; ma il 
Prete arrivato a Pisa fece come facevano 
i Parti, mi scaglio per indietro quattro so¬ 
netti rumorosi come quattro tuoni e vuoti 
come quattro spugnoni che siano stati te- 
nuti tre ore a questo sole d’agosto. Gia 
s’intende che vuol sapere il mio parere e 
che io non gliene diro verbo per non farmi 
complice di lesa poesia. Vedete un po’che 
destino! Quanto piu bado a tenermi lontano 
dal branco, tanto piu mi ci chiappano. Ier 
mattina n’aveva d’intorno tre; chi recitava 
da Arcade , chi da Menestrello e chi da 
Salmista, ed io che tiravo a dir cose da 
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chiodi di tutti e tre questi guasta-mestieri, 
e’si faceva un quartetto che e un gran pec- 
cato che qualcuno non fosse al buco dello 
chiave. 

Per non saper cosa fare ho riunite e 
date alia stampa quelle quattro o sei co- 
sarelle sparse nelle strenne di Livorno e 
di Firenze, e nella settimana spero che me 
le sforneranno. U Orlandini, che e since- 
ro come uno specchio, m' e stato alle co¬ 
stole per farmele rabberciare qua e la, che 
c’ e voluta tutta colla fiaccona e colla svo- 
gliatezza che mi trovo addosso. Ne man- 
dero una copia alia signora Marianna ; a 
voi no perche quelle lettere al Capei mi 
hanno messo in soggezione. Buon per voi 
che sapete tanto e tanto bene, e buono per 
chi puo starvi d' intorno a scroccarvi una 
parte del vostro sapere. Io ci vengo di ra- 
do perche temo di rubarvi il tempo; e per¬ 
che n’ esco indebitato sempre fino agli oc¬ 
elli .... (Non continua). 

149. Al Prof. Atto Vannucci. 

Livorno, 17 agosto 1844. 

Mio caro amico. 
Che vuoi che ti dica di me? IS un anno 

che la salute mi si scema sordamente, e 
ne io ne i medici sappiamo i veri carat- 
teri del mio incomodo. Nacque da uno 
sconcerto subitaneo e da una malinconia 
che mi lascio addosso, e dalla quale non 
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seppi difendermi o per debolezza di raen- 
te, o perche il colpo fu troppo inaspettato. 
Quante ciarle si sieno fatte sul conto mio, 
non te lo staro a dire, perche me ne ver- 
gogno per gli altri; ti basti che in questa 
dura prova, pochi sono stati quelli che ab- 
biano saputo compatirmi e consolarmi. Mi 
trovo agitato in una vicenda continua di 
brevi respiri e di lunghe ricadute; e quan- 
do credo d’essere li li per trovare un po' 
di r.iposo, eccomi aun tratto ricacciato nei 
patimenti e nelle angustie di spirito. Non 
ti neghero d’ andare forse tropp’ oltre col- 
Y immaginazione; ma poni uno che aveva 
sempre goduto d’ una salute perfetta, uno 
che senza averlo provocato si trova addosso 
un male lungo e sconosciuto, e dimmi se 
sono compatibile. Lascio stare la vita gaia 
e divertita, della quale si pud fare a mono, 
veduta in fondo la sua nullita; ma gli stu- 
di, gli studi ai quali m’ero prefisso di dar- 
mi piu di proposito, e nei quali trovava ora- 
mai l’unico, il piu dolce, il piu pieno rifugio 
alio spirito contrariato per molti lati,anco 
gli studi ho dovuto mettere in un canto, e 
passare i giorni a pensare se il tal cibo 
pud esser nocivo, se il tempo mi lascera 
uscire, e mille altre miserie di questo ge- 
nere che mi fanno noia e dispetto. Tieni 
per certo che 1’ unica mia paura e di rima- 
nere un canchero , incapace di pensare, 
incapacissimo di fare, e tu sai il signinca- 
to di queste parole. Mi stavauo e mistan- 
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no a cuore alcuni lavori e segnatamente 
quello dei Proverbj; nel quale aveva in a- 
nimo di porre tutto quel pochino cbe so, 
e di bsciare un saggio del modo mio di 
vedero le cose piu usuali di questo mon- 
do. Esponendo il significato e il fine di 
quei dettati popolari, voleva usare una lin¬ 
gua che facesse al caso, e far tcsoro piu 
assai della parlata che della scritta. 

Questa fatica io me la serbava quasi di 
nascosto, per quell’ epoca della vita nella 
quale la testa comincia a andare di passo; 
e via via tornava a ruminarne con segre- 
ta compiacenza il piano gia abbozzato nel¬ 
la mente. Molte altre cose di genere di- 
verso mi si giravano per la fantasia, e sen- 
tiva prontissime le ali del desiderio e della 
volonta, ma il diavolo ci ha poste le cor- 
na. Sofifriro, aspettero, staro preparato, ma 
V animo mio sento che rovina col corpo: 
vergogna a dirsi per chi vuol far. scena di 
se ; per me voglio essere sincero anco a 
mio discapito. 

Ti ringrazio dell’affetto che mi dimostri, 
e sa il Cielo quante volte rammento i miei 
amici piu cari e se vorrei averli vicini 
perche m’ aiutassero dei loro consigli e 
della loro virtu. A te poi che amo e che 
stimo tanto, vorrei significare certe cose 
che m’ hanno legato a te fino dal primo 
raomento che ti conobbi, e mi fanno desi- 
derare tante volte di trattenermi a lungo 
con te. Ho letto i tuoi scritti staccati e 
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quelli posti nella Guida delVEducatore, e 
ti ci trovo sempre tal quale. Surebbe su- 
perfluo il raccomandarti di perseverare 
nella via che ti sei traceiata coraggiosa- 
mente, ma rammentati che oramai il mi- 
gliore epitaffio che uno possa lasciarsi die- 
tro, e: non muto bandiera. Quando le file 
si diradono, i pochi che rimangono in pie- 
de debbono stringersi piu risolutamente 
fra loro. 

Saluta il nostro Arcangeli e poi tutti gh 
altri o amici o conoscenti. Se ti domanda- 
no le mie nuove, dirai che io soffro molto 
e che il coraggio va e viene , ma che se 
hanno qualche amore e qualche stima per 
me , non prestino 1’ orecchio alle molte 
chiacchiere che volano su i fatti miei. Gran 
cosa non potere ne pensare, ne scrivere, 
ne godere, ne penare senza doversi man- 
dare giu per la gola l’osso duro d’ un com- 
mento ozioso e maligno! 

T’ abbraccio di tutto cuore e ti prego a 
ricordarti di me. 

PS. Sono in casa d’Enrico Mayer che 
mi dice di farti mille saluti. 

150. A Carlo Bastianelli. 

Caro Carlo. 

Non ti risposi subito perche il giorno che 
ebbi la tua lettera non ero in grado d’ac- 
cozzare il nome col verbo. Il vantaggio ot- 
tenuto dal la breve corsa che ho fatta, se 



— 504 — 
n’ e andato in questi pochi giorni, non per 
colpa mia ma della stagione, ora caldissi- 
ma ora fredda come d’ inverno. Sarei tor- 
nato subito costa, ma il diavoleto conti- 
nuo che e in casa mia , a conto di 
quella maledittissima tutela, e di tante al- 
tre cose oramai non rimediabili, mi per- 
suasero a rimaner qua, perche mi turbano 
anco dopo tanti anni che mi trovo in mez¬ 
zo. In ogni raodo avendo bisogno di quie- 
te e d’aria piu libera , ho lasciata la vita 
rumorosa della citta e son venuto a star- 
mene in campagna con un mio amico, 
gaio; onesto e tagliato alia buona, e gia mi 
compiaccio d’ essermi appigliato a questo 
partito. Tutto il mio male sta nel fegato e 
negli intestini, derivato dalle lunghe e di¬ 
verse afflizioni che mi sono piovute addos- 
so in quest’ anno , e che avrebbero ripie- 
gato anco uno piu forte di me. Prima la 
malinconia ha prodotto il male, ora il male 
mantiene la malinconia, dalia quale a gior¬ 
ni non trovo il verso di liberarmi, tanto piu 
che non posso applicarmi ne seriamente ne 
per celia senza risentirne un mal essere, 
una stanchezza non mai provata. Aveva 
destinato quest’anno a studi nuovi e neces- 
sarissimi ai quali mi vergogno di non es¬ 
sermi dato fin qui, ma 1’ uomo propone e 
Dio dispone. Mi duole di vedermi passare 
cosi inutilmente il vero fiore della gioven- 
tu (e non me ne duole per i comuni diletti 
della vita, ma per l’ingegno, desideroso di 



— 505 — 
non ismentire le speranze che altri ha vo- 
luto concepirne, forse troppo corrivo e be- 
nevole. Preparava le ali a voli piu alti e 
piu liberi, ed eccole troncate ad un tratto. 
Fortuna che io non mi sia mai inorgoghto 
ne di me ne del poco che taluno n’ ha det- 
to altrimenti vedi come mi sarei burlato. 
Insostanza sono in una condizione tale che 
non ardisco ne sperare , ne disperare, e 
questa incertezza; questo stato di sospen- 
sione, e amarissimo a me, partigiano delle 
cose risolute. In ogni modo 1’ ammo non 
m’e caduto del tutto, perche a tutto son pre- 
parato, e solamente vorrei che mi fosse re- 
sa una parte di quella premura amorevole 
che io ho saputa dimostrare agli altri in ca- 
si consimili, e per la quale forse son ndot- 

to cosi. , . . _ 
A Napoli ebbi accoglienze cortesissime, 

da lasciarmi nel cuore un vivo desiderio di 
quei luoghi e di quelle persone. Pochi g 
ni dopo essermi partito, mi raggiunsero a 
Roma ma in confuso i rumon e gli arresti 
accaduti cola; qua poi ne ho ^P^11 
e ne sono stato dolentissimo. Non credo 
pero che quel governo possa avere nellie 
mani document! tali da giustiftcare i s°sP^e 
ti e i rigori specialmente di Napoli. Che 
popolo singolare 6 quel popolo napoletano 
Tome se vai al Vesuvio trovi 1 fion, g" aJ 
beri i vigneti accanto alle lande stenli del¬ 
la lava e vedi talora dalla sua cima coper a 
di neve alzarsi il fumo e spngionarsi 
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fiamma, cosi vedi nel popolo la rozzezza 
primitiva di costa all’ ultima civilta ; qua 
strisciarsi per terra V ultima ignoranza e la 
volare l’ingegno. Quanto poi alle bellezze 
della natura e dell’arte a Roma, a Napoli e 
per tutte le vie che solcano l’ltalia meridio- 
nale fino al mare e aH’ultima punta della 
Italia, la maraviglia e indicibile. Se prima 
soleva tumultuarmi 1’ animo mesto e super- 
bo nel tempo stesso al nome solo della no¬ 
stra terra natale, ora che ne ho visitato la 
parte piu nobile, piii ridente e piu malme* 
nata, non mi regge il cuore di vederla cosi 
bella e cosi infelice! A che giovano gli avan- 
zi della grandezza primitiva ai Romani, se 
non alia curiosita dotta e indotta dei vaga- 
bondi e degli antiquari? Chi se ne sente ac- 
cendere 1’ anima ridevole e desideroso"? A 
che il bel cielo, il bel mare; il terreno uber- 
toso e tutte le maraviglie di Napoli se non 
a farti maggiormente sentire l’orrore e il 
dispetto verso la gente che malmena quella 
terra incantevole? Ma la colpa e di tutti, e 
tutti ne portano le pene: perche se vanno 
innanzi a malincuore i popoli, i potenti 
stanno col pover’ a me. 

151. 

Gentilissirao signore. 

Per darle coraggio a proseguire nei suoi 
tentativi, bastava il parere del signor Dio- 
nigi Strocchi ; ma poich6 Ella ha voluto 
sentire anche il mio, mi gode 1’ animo di 
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poterle dire che trovo nel suo Scherzo una 
buonissima disposizione a quel genere di 
poesia. Vi sono parecchie strofe che io 
vorrei vedere un po’ meglio tornite e ap- 
puntate, ma il componimento per essere 
una prima prova mi pare anche troppo. 
Prosegua arditamente , e se crede a me, 
sia libero amico del vero e degli uomim, 
e poi la canti chiara e tonda a tutti e non 
serva mai nessuno \ si fondi sui Classici 
senza i quali e fuori dei quali non y e sa¬ 
lute, e lasci dir chi dice. Sarei lietissimo 
se mi fossi dato di vedere qualcuno che 
portasse lo Scherzo sino a quel grado di 
perfezione quale non ho potuto portarlo io. 
E non dico cio per umilta da prefazione, 
ma perche io stesso avrei tentato di spin- 
germi qualche scalino piu su se i tempi e 
la salute non mi si fossero attraversati. 

Voglio profittare della fiducia che mi di- 
mostra per darle un avvertimento. Lo 
scrittore dee avere principii fermi c scopo 
certo ma non deve essere settario, sep- 
pure non voglia abbassarsi alia vilissiraa 
condizione di adulatore. 

Iliacos Ultra muros peccatur et extra; 

spero che ci siamo intcsi. 
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152. Al Marchese Gino Capponi. 

Livorno, 25 agosto 1844. 

Mio caro Marchese. 

Vi mando pochi versi fatti pubblicare qui 
in Livorno per avere qualcosa da fare, e 
per risentirmi contro una certa ruberia che 
a quest’ ora dovete sapere, Era da preve- 
dersi, ma come ripararvi con tanti soprac- 
capi e colla salute che mi ha tenuto e mi 
tiene nel Limbo? Non intendo di mandarvi 
nulla di bello, ma solamente di non man- 
care all’ amicizia. Dite lo stesso da parte 
mia alia signora Marianna e al Niccolini, 
accio non abbiano a credersi obbligati di 
rispondere e di ringraziare. 

Nelle poche parole premesse al libretto 
e dirette alia D’ Azeglio, vedrete che io, 
senza commettere la villa di rinnegare i 
miei scritti, ho fatto intendere le mie ra- 
gioni al pubblico ed ai pirati, in modo da 
non dare appoggio a certi buoni padroni. 
Non so se ho fattauna corbelleria, ma ora- 
mai il dato e tratto. 

Ho letta una delle vostre lettere diretta 
al Capei, e m’ e piaciuta oltremodo per la 
profondita del sapere, e per lo stile facile, 
andante e dignitoso nel tempo stesso. Bea- 
to voi che sapete tanto e tanto bene. Se 
non conoscessi 1’animo vostro, quelli scrit¬ 
ti m’ avrebbero messo in tanta suggezione, 
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da non aver coraggio di comparirvi dinan* 
zi con queste bagattelle. 

Conservativi agli studi e a me che vi 
stimo e vi amo di vero cuore. 

153. A Tommaso Grossi: 

Livorno. agosto 1844. 

Mio caro signor Grossi. 

La Marchesa D’Azeglio, parlandomi ogni 
giorno di Lei, m’ha fatto venire la voglia 
di scriverle da capo. Castilliale avra con- 
segnata a quest’ ora una mia lettera scrit- 
ta fino dall’ aprile passato, nella quale mi 
scusava d' avere tardato tanto a rispon- 
derle. In fatto di lettere; io ho piu debiti 
della lepre , perche la penna mi patisce 
spessissimo di stitichezza, e perche i car- 
teggi filati fanno alle capate coil’indole mia 
tagliata a sCatti e abalzelloni. Ora poi che 
mi s’ d cacciato addosso anco il diavolo ne- 
mico della salute, e un vero miracolo se 
trovo il tempo e la maniera d’ accozzare 
una lettera. E si che non sono uno di quei 
tanti che scrivono agli amici come se scri- 
vessero per la stampa, e per pescare una 
frase che non vuol mordere 1’ amo, si la- 
sciano scappare 1* ora della posta. Ma bi- 
sogna dire che vi sono dei giorni nei quali 
1’ inchiostro non vuol correre neppure a 
un pover’ uomo che non si cura di rica- 
mare colla penna, ed io che passo per uno 
che le pud dire a modo suo e quando vuo- 
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le, soffro di questo male piu che non si 
crederebbe. Nonostante quando si tratta 
di persone che mi vanno a sangue, o per 
un verso o per P altro posso trovare il 
verso d’ empire tre o quattro pagine, pur- 
che mi si perdonino molte chiacchiere e 
molte inutilita sul gusto di queste. 

Che cara persona che e questa Marche- 
sa d’ Azeglio ! Io l’aveva conosciuta di volo 
anni sono a Firenze, e riveduta poi due 
o tre volte P anno scorso, ma in corapagnia 
di molti e sotto forma di visita. Quest’auno 
un buon vento contrario avea spinto me 
un mese prima, ed ho potuto apprezzare 
interamente le sue belle qualita conversan- 
do a lungo con essa. Forse io le voglio- 
il doppio del bene perche mi si mostra pie- 
tosa e indulgente. e mi sopporta con una 
pazienza da santi, quando io spinto dallo 
sprone dei patimenti, torno e ritorno a be- 
lare un passio di malinconie. Chi sia piu 
egoista , il sano o l’ammalato? II sano 
sberta il malato , 1’ ammalato uggisce il 
sano ; 1’ uno vuole che tutti ridano, l’altro 
che tutti piangano ; io non saprei a chi 
dare la mano diritta. Il fatto sta che ognu- 
no tira 1’ acqua al suo mulino e vorrebbe 
vedere annuvolare o rasserenare il mon- 
do secondo gli alti e bassi del proprio sto- 
maco. 

Tra le altre cose delle quali debbo es- 
ser grato alia Marchesa v* 6 anco quella di 
avermi fatto vedere i suoi lineamenti. Leg- 
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gendo le sue cose io m’era disegnato nella 
testa una fisonomia dolce, schietta e sere- 
na; e sebbene non avessi raggiunto il vero, 
veggo che non ne era molto lontano. Ora 
la Marchesa portera costa anco il raio bel 
muso, nel quale i molti patimenti e la noia 
di stare a modello hanno messa piu te- 
traggine di quella che mi fosse abituale 
temporibus illis. Nonostante, preso com’e, 
puo servire a dare un saggio del mio si¬ 
gnor me in una giornata di scirocco, o sul 
punto di dover dire dei versi a persone 
che non mi vanno giu. 

Sarebbe un prendersi troppa confidenza 
lasciare il Lei e saltare al Voi? Il Lei, e 
aulico nato e sputato ; il Voi, sa di fran- 
cese, ma se ne sono serviti i nostri bisnon- 
ni che non conoscevano il signor Lei: buon 
per loro. Eppoi v’ e un’altra ragione. Io, 
quando debbo scrivere Lei, dopo la prima 
pagina mi casca l’asino o non c’ e mezzo 
di farmi andare avanti ; col Voi le cose 
vanno meglio, e passo passo arrivo in fon- 
do senza scalmanarmi. Ora, se Ella non 
ha tempo di leggere una lettera lunga e 
piena di corbellerie, io gliela scrivero cor- 
ta; se poi non vi rincresce di trattenervi 
un po’a chiacchiera meco , prendo il Voi 
e mi metto la via tra gambe. 

(Non continua) 
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154. A Enrico Mayer. * 

Livorno, agosto 1844 

Mio caro Enrico. 

Da questi pochi versi potrai vedere quale 
sia il mio modo di sentire le miti affezioni 
e le passioni piu care della vita. Scriven- 
doli, io sono uscito dalla mia viaconsue- 
ta, non gia per isfoggio di stile , ma per 
vero bisogno dell’animo. Se tu rileggen- 
doli troverai che sia vero cio che ti dico, 
sard pienamente contento, e mi consolero 
di molti commenti fatti o sconsideratamen- 
te o forse anco malignamente sul conto 
mio. Io non mi do per un angelo, ne mi 
credo un demonio : sono uomo come tutti 
gli altri, ed ho cercato sempre di non men- 
tire la mia natura comunque sia. Sebbene 
sia stato alle mani di parecchi, non ho mai 
trovato maestri capaci di farmi ravvedere 
quanto i miei errori medesimi. Nelio com- 
messi la parte mia, e chi. sa quanti altri 
ne commetterd, ma non ha potuto e non 
potro mai tirarmi indietro dal riconoscerli 
e non confessarli. Se avesse trovato sem¬ 
pre amici come te e come molti altri, avrei 
camminato un po’ meglio; ma il piu delle 
volte m’ e toccato andare al tasto ; e Dio 
sa dove sono incappato. Non ostante mi 
consolo di poter dire che i disinganni non 
m’hanno fatto sperare dell’uomo; e che 
se ho trovati dei bricconi, ho anco cono- 
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sciuti tanti e tali galantuomini, da com- 
pensarmi largaraente. Per me il mondo 
non merita ne satira ne paaegirico ; me- 
rita d’essere compatito, corretto e aiutato 
a doventar migliore. Le bestemmie, gl’in- 
censi, le percosse spietate e le carezze im¬ 
portune, mi pare che nuocciano del pari 
alle nostre miserie, e alle nostre superbie. 
Parlare alto e cliiaro e con pacatezza cre¬ 
do che sia il mezzo piu efficace per giun- 
gere al bene e al vero. Sopratutto poi bi- 
sogna guardarci dal lasciare il cuore fred- 
do e inerte, ricusandogli una parte del suo 
alimento, come fanno molti per vana pau- 
ra di mostrarsi deboli o sventurati. Una 
certa selvatichezza che molti hanno presa 
per modo di fare , oltre a non essere da 
uomini, mi pare che uccida un giorno piu 
dell'altro la cortesia, la dolcezza dei co- 
stumi, e quella cara benevolenza che na- 
sce dal ricambio degli affetti gentili. Le 
donne sopratutto, hanno bisogno di vederci 
disposti sempre ad araarle e ad onorarle 
convenientemente ; e guai a chi pona in 
un canto questa parte tanto malmenata e 
tanto necessaria del genere umano. A poco 
a poco veggo la donna ridotta a vile stru- 
mento di piaceri bassi e fugaci, ovvero a 
un idolo muto, solitario , senza tempio e 
senza culto. E me ne duole per esse e per 
noi perche in fondo siamo una cosa stes- 
sa ne V uno pud dispregiare 1’ altro senza 
uccidere o almeno senza fare gravissimo 

Giusti Epist. Vol. I. 33 
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torto a se medesimo. Quando la mano di 
Dio trasse la donna dal costato dell’uomo, 
credo che volesse farci intendere di crearla 
regina degli affetti. Conserviamole questo 
regno e paghiaraole il tributo impostoci 
dalla natura. 

155. A1 Marchese Gino Capponi 

Mio caro Gino. 

Ho pregato Vieusseux di salutarvi, poi 
chiusa la lettera non ho potuto fare a meno 
di scrivere anco a voi. E tanto tempo che 
viviamo lontani ed e tanta 1* amicizia che 
ho per voi, che mi meraviglio come il solo 
desiderio di rivedervi non m’ abbia fatto 
dare una corsa costa. Attribuitelo alia dura 
necessity di provvedere alia salute , non 
per lo scopo di prolungare la vita, ma per 
non vivere inutilmente. Quest’ inerzia fati- 
cosissima che a parecchi aiuta la digestio- 
ne, e il diavolo peggiore che mi tocchi a 
sopportare e anco a spesare per non far 
peggio. Se potessi riavere la facolta di ra- 
spare, d’armeggiare , di tempestare a ta- 
volino come una volta, pianterei allegra- 
mente una gamba sul ceppo, e direi taglia- 
te. Il pensiero di me medesimo era 1’ul¬ 
timo che mi venisse in testa;ora e il primo, 
volere o non volere, e questo stare rien- 
trato in me, mi raggrinza il cuore e il 
cervello, che e una vera miseria. Piu mi 
trovo avviluppato dalla catena dell’ Io, piu 
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mi sento nato per gli altri; e questo aroa- 
ro conflitto mi tormenta, mi supera , mi 
rende ogni nervo..., 

(Non continua.) 

156. Al Dottor Leopoldo Orlandini. 

Livorno 30 agosto 1844. 

Mio caro Orlandini. 

Son pieno come un San Lazzaro.il mio 
ventre, pare non una via lattea, perche il 
colore delle pustole fa ai calci col paragone, 
ma piuttosto una via rosata. Non neghe- 
ro che per sopportare il pizzicore e il dia- 
volo che mettono addosso, non ci voglia 
la pazienza di Giobbe ; anzi ricerco la Scrit- 
tura per rileggere quel bellissimo libro , 
ora che ho alle costole un commentatore 
da farmene sentire il vero piu di qualun- 
que Santo Padre. Tirero via a intonacare 
e a dar di bianco colla solita pomata fino 
a tanto. che mi dara V animo ; ma i fiori 
sbocciati sono ormai tali e tanti, dasupe- 
rare del doppio quelli che tu stesso avre- 
sti voluto che nascessero. Ho dei momen- 
ti nei quali m’entra nell’ossa la smania 
di correre e di saltare come un barbero 
ricamato di perette , e solamente quando 
mi pongo a sedere , o quando m’ alzo , o 
quando mi chino in terra a rattaccare qual- 
cosa, fo dei rnovimonti cosi rotti, che non 
farei altrettanto se m’ avessero scritto sul- 
la pancia Posa piano.— 
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Conto i giorni prefissi al martirio come 

un relegato il tempo del carcere o del con¬ 
fine ; e se potessi svegliarmi domani nel 
20 di settembre piglierei a patto d’ ingol- : 
larmi una pagina o due del Baccelli come 
se fossero pillole o pasticcini. Non ostan- 
te, eccomi qui duro come un chiodo a pa- 
tire, a bestemmiare e a insafardarmi; ora- 
mai tanto e puzzar d’un aglio che d'uno 
spicchio. Aveva immaginato che questa 
non dovesse essere un’untata soave, rna 
s’ intende acqua e non tempesta. . . . 
(Non continua). 

157. A Pietro Giordano 

Mio caro signor Giordani. 

Ho lasciato passare tutto questo tempo 
prima di risponderle, per vedere di coglie- 
re un momento di calma che mi desse agio 
di trattenermi con Lei, se non lietamente 
almeno senza turbarla con le mie triste 
nuove e con lamenti inutilissimi : ma ho 
aspettato il corvo , come avrebbe detto il 
Padre Cesari, che Dio lo riposi nella re- 
gione superiore alle seccature grammati- 
cali. Sono due anni, mio caro signor Pie¬ 
tro, che meno una vita sterile per il lato 
dell’ingegno e infelicissima per mille pa- 
timenti. Molti dolori, molti disturbi gravi 
o inaspettati, e la pena continua di veder- 
mi fuggire un tempo prezioso senza poter- 
ne trarre un minimo frutto , hanno finito 
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per distruggermi d’ anima e di corpo. Ogni 
tanto quella crudele della speranza torna 
a lusingarmi , e sebbene io abbia fatto 
mille volte un ferrao proposito di non darle 
retta, mi si pianta d’intorno con tante moi- 
ne, con tante belle promesse, che mio mal- 
grado torno a darmele in braccio. . . 

(Non continual) 

158. A Giuseppe Giusti 

Palermo, 8 ottobre 1844. 

Carissimo Giusti. 

Figuratevi che la vostra lettera d’ aprile 
m’e arrivata ora ! E dunque inutile che mi 
scusi del non avervi risposto, ed inutilis- 
simo poi che vi dica quanto m’ e rincre- 
sciuto non aver prima quel vostro foglio 
tanto amorevole per me. Dio sa che giro 
ha fatto! sapevo gia per altra via i vostri 
dispiaceri, ed il guaio del gatto, che per 
fortuna non e tra i possibili che abbia cat- 
tive conseguenze. Ma sempre, capisco, de- 
V essere stato un rimescolo sul primo, fin- 
che non siete stato certo della cosa come 
stava. Basta, non ci pensiamo piu, e rin- 
graziamo a Dio che sia andata cosi. Ho 
avute poi ora le vostre nuove piu parti- 
colarmente passando per Livorno , ed ho 
inteso con piacere che i vostri incomodi 
vanno svanendo. Per amor d’ Iddio, abbia- 
tevi cura e state in gamba , ch6 abtiam 
bisogno di voi in Italia, e siamo cosi in- 
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discreti che quel che avete fatto non ci 
basta, e vogliamo altro. A Livorno mi sono 
stati recitati brani di cose che non cono- 
scevo. Yorrei che fossero stati presenti 
Manzoni e Grossi; so io che gusto ci a- 
vrebbero avuto. Ammiratori piu caldi di 
loro non gli avete davvero, e Manzoni spe- 
cialmente sa a mente mezze le cose vostre. 
Gia non c’ e pericolo che v’ insuperbiate , 
che 1’insuperbirsi e per altri cervelli che 
stanno tre miglia sotto il vostro. 

Se volete sapere quel che fo io, posso 
rispondervi: poco, e poco di buono. Vo la- 
voricchiando alia Legct, Lombcirda: ella e 
quadro cost vasto, epoca cosi conosciuta 
e conoscibile, che non so davvero che cosa 
n’ uscira. Male che vada, c’ e sempre il ri- 
medio di non stamparla , e dichiarare il 
fiasco, come si dichiara un fallimento, quan- 
do non si pud fare altrimenti. Pero se vi 
lavoro e segno che pure un po’ di speran- 
za T ho, se no non lavorerei. Ma voi si 
che dovrete occuparvene d’ un lavoro di 
questo genere : e lasciando stare i compli- 
menti, sapete che libro utile fareste per 
per la lingua, col vostro modo d’ usare la 
lingua parlata e non quella de’ libri come 
fanno pur troppo e non so perch6 gli al* 
tri scrittori toscani; tantoche scrivono in 
Toscana come possiam scriver noi in Lom¬ 
bardia, senza nulla di proprio, di speciale, 
di vivo, che proprio uno non se ne sa dar 
pace: e non dico se Manzoni ci s’ arrab- 
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bia. E, a proposito, io vado empiendo que- 
sto foglio, e neppur ancora v’ho ringra- 
ziato della dedica tanto cortese per Luisa 
e per me che ho veduta in fronte alle vostre 
poesie. 11 bello e che appunto la lingua 
e lo stile di quella vostra lettera ra' avea 
fatto pensare : ecco come dovrebbero scri- 
vere i Toscani, che ci potressimo imparar 
tutti, e a poco a poco quei bei modi di 
dire sarebbero usati e intesi da Susa a Reg¬ 
gio. E qui mi manca la carta e v’ abbrac* 
cio coll’ affetto che conoscete. 

Vostro Affezionatissimo 

Massimo D’ Azeglio. 

• 159 Alla Marchesa Luisa d’Azeglio. * 

Colie, ... ottobre 1844. 

Mia Cara Arnica. 
Vi scrivo da Colle di Val d’Elsa, picco¬ 

lo Castello che si chiaraa citta per modo 
di dire, come Pescia. L’aria di questiluo- 
ghi e buona; la gente , su per giu come 
l'aria, e Poldo Orlandini che mi ha accol- 
to in casa sua, e vero fratello di quel Chec- 
co Orlandini che avete veduto dai Mayer, 
e che in questo arrotarsi e sfregacciarsi 
insieme che si chiama convivere e con- 
versare , ha saputo mantenere il suo co- 
nio primitivo, un po’ ruvidetto a chi 6 av- 
vezzo alle cose lisciate, ma intero di pe¬ 
so. Appena toccate queste lastre , e stato 
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come mettere 1’ olio nel lume per la m/a 
salute; ma per otto o died giorni di re- 
spiro, non sard tanto bue da lasciarmi pi- 
gliare al gancio della speranza che mi ha 
fatto cilecca tante volte. A Livorno quel 
vento di prima mano e il verodiavolo del- 
l’inferno per un disgraziato che ha i nervi 
tirati come corde di violino. Quassu i venti 
arrivano quasi direi annacquati; e anco 
quel maladetto soffione affricano, quando 
ha fatto tanto di spingersi fino a queste 
cime , e cosi mutato che pare del luogo. 
Inforco mattina e sera una cavallina che 
pare un piccione, e che avvezza a porta- 
re un medico , fa 1’ atto di voltare a ogni 
viottolo e di fermarsi a ogni uscio, come 
l'asino del pentolaio. Questi contadini che 
non guardano piu su della bestia , mi di- 
cono da tutte le parti : Oh sor Dottore! 
Anzi, giorni sono , una donna mi porto 
nella strada un ragazzo perche glielo ras- 
settassi, e mi ci voile del buono a persua- 
derla che io , di dottore, non avevo altro 
che la cavalcatura. Fino dai primi giorni, 
p animale ed io abbiamo fatto il patto di 
compatirci scambievolmente; e dopo essere 
andati per quattro o sei miglia del passo 
che avete sentito al mio polso, come Dio 
vuole, torniamo acasatutti d’un pezzo. A 
questi Col I igiani che non hanno fatto V oc- 
chio a una certa armonia tra il cavallo e 
il cavaliere (armonia tanto necessaria, im- 
maginatevi alle nostre Cascine o ai vostri 
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baluardi) non mi pare che dia nel naso la 
discrepanza del mio soprabito fiorentino 
colla sella maremmana ; ma pover’ a me 
se inciampassi qualche villeggiante solito 
a beversi la capitale a tutto pasto! Se ho 
mai desiderato di spezzarmi in due, come 
dicono di Sant’Antonio, questo e il caso; e 
pagherei non so quanto se potessi scende- 
re di sella in anima e rimanerci in carne 
e in ossa; per vedere la bella figura. Non 
sentendomi da tanto, mi considero alia 
meglio nell’ombra e invidio la matita di chi 
ha fatte le vignette al Don Chisciotte. 

Ho lette e rilette attentissimamente le 
poesie del Porta e del Grossi, e aforzadi 
tempestarci su e di tirare a indovinare, ho 
trovato il bandolo del dialetto milanese, 
tanto da assaporarlo. Mirabili tutti e due : 
il Porta per quella vera lepidezza comica 
che versa a rifascio , il Grossi per un 
certo che di malinconico che e il suo forte 
anco ne'gli altri scritti. Quelle sestine in 
morte del suo amico, e la Fuggitiva, m’han- 
no strappate le lacrime: il cuore ha parlato 
poche volte cosi schietto , cosi intiero. Di- 
telo al Grossi da parte mia , e se avesse 
qualche altra cosa di sotto banco o sua o 
del Porta , pregatelo di mandarmela. Voi 
rammentatevi della Prineidc , e se potete , 
speditemi anco V edizione delle cose del 
Porta fatta da quei galantuomini di Lugano, 
che stanno la sulle porte d’ltalia a vivere di 
ruffa e di contrabbando. 
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Seppi di Massimo che era giunto pochi 

giorni dopo ; per tutte le ragioni, io non a- 
vrei potuto andar seco. Lasciamo la la geo- 
metria : molti anni di fastidi e un anno di 
patimenti, mi hanno ridotto a vivere sulla 
lavagna. Dello sposalizio di Mayer, non ne 
sapevo nulla neppure io ; egli stesso me ne 
dette la nuova nella prima lett'era che mi 
scrisse quassu , ridendo della celia. Mi 
duole che il Manzoni sia sottosopra, ma e 
il solito di tutti i galantuomini. Dite al 
Grossi che a suo tempo mandero la pre- 
dica e anco qualcos’altro, ma per ora ho 
le mani legate dal medico. Di quelle mie 
cosarelle non vi date briga nessuna. I libri 
che mi avete mandati sono a Livorno, e ve 
ne ringrazio; ma non ci voleva di meno del¬ 
la vostra raccomandazione per farmi rom- 
pere il patto che ho meco stesso di non leg- 
gere Romanzi oltramontani. 

160. Al Niarchese Gino Capponi. 
Colle... ottobre 1844. 

Mio caro Marchese. 
Vi scrivo da Colle di Val d’ Elsa, ove son 

venuto per vedere di rifarmi dell’ultima 
rotta avuta a Livorno , ed ove mi fermero 
hno a tanto che non mi caccera il freddo. 
Appena toccate queste cime mi son sentito 
riavere, e andando di questo passo spero di 
poter tornare a far qualcosa della vita che 
oramai da un anno m’e passata gravosissi- 
ma e inutilissima. Ho raccapezzato un ca- 
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valletto che mi porta qua e la per questi 
paesetti circonvicini, e col fare un po’a tira 
tirae un po’ a compatirci, torniamo tutti e 
due alia stalla senza gravi inconvenienti. 
Questi paesi (cosa vergognosissima) m’era- 
no nuovi del tutto, e non vi so dire il piace- 
re che ho avuto vedendo Certaldo e San Ge- 
mignano. O sia gioco di malinconia o altro, 
nel pensare che in quel paesuccio, in quel- 
la casupola , condusse gli ultimi anni della 
vita il Boccaccio, e di giovane lieto, di sciol- 
to e festevole novellatore si trovo la vec- 
chio, povero, solo, agitato da rimorsi e dalle 
paure della morte imminente, io mi sento 
prendere da una tristezza , da uno sgo- 
roento. (Non continua). 

161. Al Marchese Gino Capponi. 

Colie, 16 ottobre 1844. 
Mio caro Gino. 

Quella seconda edizione m’ha tolto il gu¬ 
sto della prima , molto piu che mi s’e dato 
il caso d’aprire la lettera per ordine di data, 
come so fossi stato indovino. Orarnai met- 
tero anco questa perdita nel numero delle 
tante che ho dovuto soffrire in quest’anno, 
e non vi sto a dire quanto accarezzavo den- 
tro di me il piacere d’arrivarvi addosso a 
un tratto la in quella beata solitudine di 
Varramista. Dacche vi conosco, ho antepo- 
sta, sempre la vostra carissima compagnia 
a quella d’ogni altro; e se non fosse stato il 
timore di distrarvi dalle vostre occupazioni, 
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avrei ronzato di continuo intorno al vostro 
uscio , come avevano cominciato a fare in 
illo tempore certi santi dei quali abbiamo 
riso piu volte , e che pover’ a noi se dovre- 
mo asciugarceli vicini nell’eterna beatitu- 
dine. E tanto piu sento il desiderio d’essere 
a consigliarmi con voi, ora che nel risor- 
gere della salute , mi son corainciate a for- 
micolare nella testa certe fantasie di nuovo 
conio , fantasie che sto in dubbio se debba 
abbandonarmici o scacciarle come deliri di 
convalescente. Se fosse destinato che io po- 
tessi giungere a incarnarle a dovere , direi 
che tutto il male non viene per nuocere , e 
benedirei tanti altri dolori che mi hanno ri- 
purgato e ritemperato. Non vi dico altro , 
per paura che mi abbiate a credere piu 
malato di prima; ma se tanto mi da tanto , 
sarete il primo a saperlo. Vidiro solamente 
che non mi son trovato mai a tanta pron- 
tezza di fantasia a immaginare, e a tanta 
repugnanza di fibra a eseguire ; e questa 
disuguaglianza e la pena peggiore che io 
provi in questo momento. Oh quanto darei 
per avere le costole d’un anno fa!. 

162. Al Professore Giuseppe Vaselli. 

Colle, 24 ottobre 1841. 

Mio caro Beppe. 

Checco t’avra detto perche non venni con 
lui; ma tu forse t’aspettavi di vedermi ap- 
parire a compiere quel terzetto desiderato 
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piu anni da tutti noi. Che vuoi che ti dica? 
II mio stato e tale tuttavia, che non sopporta 
un conversare vivo, libero, intero come sa- 
rebbe il nostro necessariamente. Nel mo- 
mento mi ricrea, dopo me ne trovo spossato 
e quasi esaurito. Quel primo migliorare a 
colpo d'occhio, non e andato e non va dello 
stesso passo; e sebbene gli alti e bassi che 
provo qui non siano quelli di Livorno, mi 
danno ragione di temere che non sia finita 
e che voglia andare per le lunghe tanto da 
stancare quel po’ di pazienza che m’ era 
prefisso di avere. Nei giorni passati , la 
testa avendo incominciato a almanaccare 
e il corpo persistendo a rifiutarmisi, non 
ti so dire il tormento che mi dava questa 
disuguaglianza. Meno male ora che anco 
l’immaginazione e tornata a tacere , e se 
aspetta che la svegli io , sta fresca. Non 
ci voleva altro che Poldo per farmi risor- 
gere daH’abisso nel quale m’avevano pre- 
cipitato i miei patimenti, e l’incertezza piu 
orribile di quelli nella quale ho dovuto , 
non diro vivere , perche quella non era 
vita, ma andare avanti mesi e mesi, con- 
sumandomi d'anima e di corpo. Io n’avrd 
eterna gratitudine a lui e a Checco, e vor- 
rei per me e per loro che questa tiritera 
flnisse una volta. Della vita gaia non m’im- 
porta piu nulla; m’importerebbe di potere 
raspare a modo mio coi libri e coi fogli. 
Questo vivere inutilmente mi pesa, oh mi 
pesa! Sono incomodi che stanno bene a 
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chi non s’6 dilettato altro che di cambiali 
con pochissima fatica della testa, con nes- 
suna del cuore, e al piu con qualche scon- 
certuccio di stomaco quando non ha po- 
tuto farsela pagare. Vedi, ora che ti scri- 
vo, non sento pih nulla; or ora saremo 
daccapo. E vero che Roma non fu fatta 
in un giorno e nemmeno disfatta, ma credi 
che i giorni doventano anni per chi aspetta. 

Chi sa di quante mila cose avrete par- 
lato tra voi due! Io , sebbene me ne stia 
quassu solo la maggior parte del giorno, 
non ti ho mai voluio male neppure per 
un mezzo minuto perche mi trattieni co¬ 
sta il nostro tetragono. Di tanti guai, il 
male per ora non m’ ha fatto egoista ; e 
poi il piacere d'amici come voi e mio an- 
co da lontano.. 

Dacche e partito Checco m’e nata un’al- 
tra Commedia di piu solenne argomento e 
ne ho abborracciata una mezza scena.Quan¬ 
ta carne al fuoco eh? e la pentola e fessa. 
Guarda perdio cosa mi va a saltare in ca¬ 
po, e quando! Aveva sempre scacciata da 
me la tentazione del Teatro come Checco 
scaccerebbe Cantu , e ora eccotela a pi- 
gliarmi per i capelli quando sono in un 
monte. Rimanga tra noi , perche se col 
tornare della salute se n’ andasse questo 
grillo dal capo, non vorrei che taluni i 
quali mi tengono per impazzato, s’avesse- 
ro a confermare nella loro opinione. In 
verita, io ho steso il piano di queste. 



— 527 — 
( non so come chiamarle ) ridendo di me 
medesimo. 

Saluta carissimamente la tua Teresa e 
dammi le sue nuove. Dai un bacio a Chec- 
co e digli che non ti rubi un mornento 
per darlo a me ; e se questa e vera ami- 
cizia, pensalo. Addio. Ho empita la car¬ 
ta senza fatica, cosa nuova. 

163. A! dottor Volpi. 

Mio caro Volpi. 

Ricevei P involto che mi spediste e su- 
bito messi in opera i rimedi che mi pre- 
scriveste. 

Da un tempo in qua vado soggelto a dei 
colpi di malinconia che mi s’attraversano 
come un lampo e mi fanno sentire un con- 
sumo e uno sgomento indicibile. Mi pare 
che tutto mi si oscuri e mi cada d’intor- 
no : la mente si riporta alle cose e alle 
persone piu care, e temo d’averle a per- 
dere, di non rivederle mai piu e di tro- 
varmi solo sulla terra. 

.Finche non torno sano, 
Mi sono scritto addosso il Posa-Piano. 
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